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Velizar Sadovski*

Word-formation of epithets and names in Indo-Iranian
in their relationship with underlying syntax,

ritual phraseology and poetical idiomatics

Abstract
L’articolo presenta correlazioni sistematiche tra composti e derivativi nominali (da un 
lato) e strutture sintattiche e collocazioni fraseologiche (dall’altro) nei Veda e nell’Ave-
sta e argomenta a favore del loro background indoiranico comune. Nella Sezione 1 si 
dimostra che un nome personale antico-iranico, attestato nella trasmissione elamita da 
Persepoli, deriva da un composto iir. *Hr̥ta-mi(H)azdʰHa-, e spiega che questo composto è 
costituito da un membro anteriore iir. *Hr̥ta- ‘Rightness/Giustezza’ e un termine posteriore 
*mi(H)azdʰHa- ‘[offerta di] pasto (solido)’, presente anche in formazioni come l’avestico 
recente (*)Nərə-miiazda- (discusso nella Sezione 3) e l’antico-iran. *Dāma-miia̯zda- (Sezione 
4). Lo stesso termine *mi(H)az-dʰHa- è composto da due membri composizionali e viene 
interpretato come un nomen actionis desintagmatico, che risale in ultima analisi a una fra-
se verbale fattitiva. Di gran pregio per delineare il suo sviluppo sono i sintagmi attestati 
nell’avestico (antico e recente). Infatti, nella Sezione 2 si identificano importanti colloca-
zioni formulaiche in cui lessemi come iir. *Hr̥ta- e *mi(H)az-dʰHa- ricorrono insieme nella 
liturgia avestica e in paralleli tratti dal rituale vedico. Elementi di tali collazioni nelle Gāϑā 
– av. ašạ-, nəmah-, myazda-, ma anche nar- e dāman- / radice DĀ – corrispondono piena-
mente ai termini antico-indiani r̥tá-, námas-, miyédha-, ma anche nár- e dhāḿan- / radice 
DʰĀ; sono attestati in ulteriori composti, ad es. nell’antico-iran. *(H)r̥ta-dʰāma- (Sezione 
5). Il valore aggiunto di queste costellazioni lessicali sta nella loro compresenza, sia in 
composti nominali, sia in strutture fraseologiche; le cinque sezioni dell’articolo illustrano 
il ruolo di tali collocazioni formulaiche per la ricostruzione del lessico e della formazione 
di parola, ma anche della poesia e delle pratiche rituali dell’indoiranico.

Parole chiave: lessico indoiranico; formazione di parola nell’indoeuropeo; composti e 
derivativi nominali; “light verb constructions”; rituale vedico; liturgia avestica; maz-
deismo; brāhmaṇismo

The present article demonstrates systematic correspondences between nominal com-
pounds and derivatives, on the one hand, and syntactic structures and phraseological 
collocations, on the other, in the Veda and the Avesta and argues in favour of their com-

* Velizar Sadovski, Austrian Academy of Sciences, velizar.sadovski@oeaw.ac.at.
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mon Indo-Iranian background. Part 1 shows that an Old Iran. personal name attested in 
Elamite transmission from Persepolis comes from an IIr. *Hr̥ta-mi(H)azdʰHa- and points 
out that this compound consists of an anterior member IIr. *Hr̥ta- ‘Rightness’ and a pos-
terior term *mi(H)azdʰHa- ‘(solid) meal offering’, also occurring in formations like Young 
Avestan (*)Nərə-miiazda- (discussed in Part 3) and Old Iran. *Dāma-miia̯zda- (Part 4). The 
term *mi(H)az-dʰHa- itself consists of two compositional members and is analyzed as 
a desyntagmatic nomen actionis that ultimately goes back to a factitive verbal phrase. 
Valuable for its interpretation are syntagmata attested in Old and Young Avestan: Part 2 
discovers important formulaic collocations in which lexemes like IIr. *Hr̥ta- ‘Rightness’ 
and *mi(H)az-dʰHa- occur together in the Avestan liturgy and in parallels from the Vedic 
ritual. Elements of such collocations in the Gāϑās – Av. ašạ-, nəmah-, myazda- but also nar- 
and dāman- / root DĀ – fully correspond to the Old Indic terms r̥tá-, námas-, miyédha- but 
also nár- and dhāḿan- / root DʰĀ; they are attested in further compounds, e.g. Old Iran. 
*(H)r̥ta-dʰāma- (Part 5). The added value of these lexical constellations is in their joint 
occurrence in nominal compounds and in phraseological structures; the five parts of 
the article display the role of such formulaic collocations for the reconstruction of the 
Indo-Iranian lexicon, word formation but also ritual poetry and practice.

Keywords: indo-iranian lexicon; Indo-European word formation; nominal compounds 
and derivatives; light verb constructions; Vedic ritual; Avestan liturgy; Mazdeism; 
Brāhmaṇism

0.1. A series of studies starting with two papers given at the Conference 
Indo-European Word Formation – Inventory of Analysis at Copenhagen in 2000 and 
at the Colloquium of the Indogermanische Gesellschaft at Paris in 2003 – pub-
lished in Sadovski 2004, developed in Sadovski 2007, 2012ab, 2013, 2016, 
2018ab, 2019 [2020] and 2020 –, have been concerned with displaying system-
atic correspondences between (compounded) formations (adjectival epithets 
or nouns, viz. appellatives and proper names) and elements of free syntax 
and phraseology in Indo-Iranian and in a larger, Indo-European perspective. 

0.2. The epithets and proper names attested in the Veda and the Aves-
ta, but also in the Old West Iranian (i.e. Old Persian and Medan) of both di-
rect and indirect (‘collateral’) transmission exhibit surprisingly numerous 
systematic formal-and-semantic matches between nominal formations and 
syntactic units – esp. formulae and collocations from sacred poetry and law: 
There is hardly a better example of two Indo-European language traditions 
with so many interconnections between word-formation products and phra-
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seological junctures, esp. between (compounded) cultic epithets and epi-
cleses referring to language of ritual poetry that virtually concern all spheres 
of spiritual life: theology, cosmology, ‘anthropology’. 

0.3. The multilingual corpus of attestations of Old (West) Iranian lexemes 
in sources from the Old Persian Great Kingdom offers further numerous in-
stances of (compounded) proper names and epithets that are interpretable 
as nominalizations of cultic phraseology attested in the oldest Iranian and 
Indic sacred texts. The reconstruction of the Old Iranian form of such names 
and the analysis of their word-formation and semantic context opens new 
fascinating perspectives to the reconstruction of Indo-Iranian, for what con-
cerns the cultural-historical backgrounds of processes of name-giving in 
their relationship with the sacred poetry of the Veda and Avesta. 

Simultaneously, this material is able to enlarge our knowledge about syn-
tactic expressions, in particular phraseological formulae which are (sometimes 
but scarcely) attested in the extant ritual texts and whose stability and role 
in the daily cultic practice can now be corroborated by their role as syntactic 
structures underlying such elements of the lexicon as epithets and personal 
names that more than anything else represent spiritual ideas and systems of 
values of the respective communities in a crystalized, concentrated form.

1.  The multilingual corpus of attestations of Old (West) Iranian lexemes 
in sources from the Old Persian Great Kingdom offers numerous instances of 
(compounded) proper names, epithets and epicleses interpretable as nominal-
izations of cultic phraseology that we can discover in the oldest Iranian and In-
dic sacred texts. The reconstruction of the Old Iranian form of such names and 
the analysis of their word-formation, semantic context and syntactic combi-
natorics of the lexemes that form the terms of the respective compounds open 
new fascinating perspectives to the reconstruction of Indo- Iranian, for what 
concerns the cultural-historical backgrounds of processes of name-giving in 
their relationship with the sacred poetry of the Veda and Avesta.

The repertory of possibly Iranian names in Elamite transmission contains 
the male name Irdamiyašda <Ir-da-mi-ya-iš-da>. It is attested as a hapax, on the 
Persepolis fortification tablet 975:2 (cf. Hallock 1969: 703a). 

1.0. Following Benveniste 1966: 84 (“*r̥ta-myazda- avec av. myazda- 
« banquet rituel »”), Mayrhofer 1973: 164, #8.590, supports the interpre-
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tation of this string as Iran. *R̥ta-miia̯zda- (with refs. to obsolete interpre-
tations); both of them refrain from indicating a reconstructed meaning of 
the formation. While Tavernier 2007 does not mention compounds with 
*°miia̯zda-, Zadok 2009: 153, #233, discusses <Ir-da-mi-ya-iš-da> as a possible 
but not certain reconstruct of the second term in <[D]a-ˀ-ma-┌mi-as/z-ta>,   
<[D]a-ˀ-ma-mi

┘
-as/z-ta> (on which s. § 4.). 

1.1. On formal grounds, OIran. *(H)r̥ta-miia̯zda- < IIr. *Hr̥ta-mi(H)azdʰHa- ap-
pears to be the most economic analysis of the attested formation (in accord 
with the phonological correspondences between Elamite and Old Iranian es-
tablished in Mayrhofer 1973: 15ff.). Still, this reconstruction is to be tested 
on criteria such as (A.) presumable meaning of the entire formation, (B.) inde-
pendent occurrence of the first and of the second term of this compound as 
anterior/posterior members of other compounded formations, and (C.) pos-
sible combinations of the presumed compositional terms as free lexemes in 
syntactic and phraseological contexts external to the compound itself:

1.2. A compound proper name *Hr̥ta-mi(H)azdʰHa- is interpretable, for 
both onomastic and compound-typological reasons,1 as ‘(one) who has/
makes (solid) meal offerings to Rightness’, a stative/factitive bahuvrīhi (and 
not a tatpuruṣa ‘meal of Rightness’), with first term IIr. *Hr ̥tá- ‘rightness’, 
Ved. r̥tá- ‘id.’. In (Y)Av. the (non-stressed) zero-grade form °ərəta- is attested 
as second term in compounded personal names such as uxšiiat.̰ərəta- ‘the one 
who lets R. grow’, astuuat.̰ərəta- ‘may Rightness be osseous/material[ized]’ 
etc.; in both Avestan dialects we have “guṇa” formations such as (not root-
stressed) dəj̄īt.̰arəta- ‘oppressor of Rightness’, YAv. (Y. 12,4), an-arəta- ‘hav-
ing no Rightness, adversary of R.’, °arəta- < *(H)arta- in GAv. (Y. 53,6; 53,9) 
and, otherwise, (root-stressed) G/YAv. ašạ-, n.  ‘r/Rightness’ < *(H)árta-. The 
meaning ‘rightness’ includes both ‘rightness, regularity, (cosmic) order’ 
and ‘rightness, correctness, truth’ (recently cf. Sadovski 2017, with refs.). 

1.3. While the anterior member of the compound seems clear, the second 
term *°miia̯zda- ‘(solid) ritual meal, sacrificial repast’ is relatively rarely attest-
ed in compounds. OIran. *mi(H)azda-, Ved. miyédha- go back to an IIr. *mi(H)

1 I thank Rüdiger Schmitt and Alexander Lubotsky for kindly reading an earlier draft of 
this paper.
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as-dʰHa-, a compound of the type IIr. *X-dʰH-a- < IE *X-dʰh₁-o- ‘characterized 
by setting/doing X’, most recently presented in Sadovski 2018b, with refs.2 

1.3.1. There are several possible scenarios regarding the etymology 
of the first element, *miia̯s°. (a.) One of them operates with YAv. maiiah- 
in a presumed meaning ‘lust, (physical) enjoyment’ and reconstructs an 
IIr. *máiHas- (Lubotsky forthc., s.v.) < *méiH̯es-, connecting it to Lat. mī-tis 
‘mellow, soft’, OIran. mín ‘smooth, soft’, Lith. míe-las ‘dear, lovely, tender’ 
etc., with additional suffixal elements. In this version, *mi-i-̯as- would go 
back to a R(z) ablaut variant *mi(H)as-. (b.) A sub-variant of this approach 
takes *méi(̯H)es- to be the basis of the super-zero-grade compound *mi(H)s- 
dʰh₁-ó- ‘reward’, interpreting it as an orig. ‘setting/making a joy for sb.’ (so 
Hintze 2000: 67; Lubotsky, ib., s.v. *miždh(H)a-, prefers etymologizing IE 
*mis- from “*mei- ‘to exchange’ […], if the root does not contain an initial 
*h2, rather than *mei(H)-es-”); I briefly discuss pros and contras of a “veṭ” 
reconstruct IIr. *mái(̯H)as- in Sadovski forthc. and will skip this argument 
here. A further reconstruction approach may start from an -s-stem IIr. 
*máia̯s- < an IE transponate *méi-̯es- going back to an aniṭ root, *mei.̯ Tra-
ditionally, we distinguish two such roots in IIr.: *¹mai/̯mi ‘to strengthen/
support/fortify’ (Sadovski 2016: 731f.; Steer, HS 120, 144: *(H)mei-̯), Ved. 
mi-, minoti, and *²mai/̯mi ‘to exchange; to alter(nate)’. The second meaning 
could connect IIr. *miia̯s-dʰHa- ‘(ritual) meal [offering]’ and *mis-dʰH-á- ‘re-
ward’ by a common meaning of *‘giving in exchange’: problematic remains, 
however, that the reconstruction of *²mai/̯mi mostly operates with an ini-
tial laryngeal, as IIr. *Hmai ̯< IE *h2mei,̯ because of Gr. ἀμείβω (< *h2mei-gw°); 
but *h₂- is absent in Gk. μισθός. If IIr. *mi(i)̯as-dʰHa- ‘(ritual) meal [offer-
ing]’ (theoretically even *mis-dʰH-á- ‘reward’ but cf. Schutzeichel 2013: 
130, Sadovski forthc., with refs.) could be connected with Ved. máyas-, n. 
‘strengthening, support(ing), refreshment, meal; (physical) enjoyment’, 
these meanings are also presumable for YAv. maiiah- (orig. from *¹mai/̯mi 
‘to strengthen, to fortify’?). If we part from the premise that various roots 
IIr. *mai,̯ *[H]mai ̯and *mai(̯H) could have become object of contamination 

2 A n. actionis/abstr. in IIr. *-dʰH-i- ‘setting/doing X’ has been presumed in the YAv. hapax (N. 
28) miiazdi-; however, this v.l. is now considered inferior and the form not sprachwirklich.
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in IIr., in the present case we shall speak of “IIr. *mái(̯H)-as- < IE *méi(̯H)-es-” 
as a derivational basis, with no prejudices about the original meaning/root 
(and without positing an initial laryngeal, suggested neither by *°miia̯s- nor 
by *°maia̯- compounds [sūmaya- being read su° by Pp.!], the issue thus being 
largely irrelevant for the reconstruction of Iran. *miia̯s-).

1.3.2. This allows to reconstruct following collocations with IIr. *mái(̯H)-as- < 
IE *méi(̯H)-es- (the issue whether from an old Seṭ basis *máiH̯-as- < *méiH̯-es- (← 
*méiH̯) or (be it only argumenti causa) from an old Aniṭ basis *mái-̯as- < *méi-̯
es- (← *méi ̯‘to strengthen’ remaining difficult, as per 1.3.1., s. also below):

A.   A (factitive) verbal phrase IIr. *mái(̯H)-as + *dʰaH ‘to set/make a meal’ < 
(transponate) *méi(̯H)-os + *dʰeh₁ ‘to set/make a strengthening/refresh-
ment’, in Ved. máyas + DHĀ (middle diathesis in RV. 3,1,3; 8,39,4) ‘to set a 
refreshment/ meal for oneself’, ‘to make oneself / get a refreshment’; 
active: máyas + KAR/kr̥, RV. 1,31,7 yás […] máyaḥ kṛṇóṣi ‘thou […] who mak-
est refreshment’, with the productive Ved. verb (Hintze 2000: 67) for ‘to 
make’ (cf. RV. 8,20,24 máyo na bhūta, mayobhuvaḥ ‘be refreshment for us, 
o you whose essence is refreshment’); this VP is nominalizable in (B.):

(B.)  A nominal phrase/juxtaposition based on (A.) is *mi(H)-ás(-s) + root-
noun *dʰaH- (n. actionis) ‘refreshment-setting, meal-offering’ > *miiá̯s + 
dʰā- > *miiá̯z + dʰā-. Its first element can be posited, in accord with the 
reconstruction of the prevailing original paradigm of neutral s-stems as 
proterokinetic – strong stem nom./acc. R(é)-S(z)-D(z), weak stem obl. 
R(z)-S(é)-D(z) (Schindler 1975) – as the original oblique stem *mi(H)-
és-, or directly as the orig. gen. sg. nt. *mi(H)-és-s. The nominal phrase can 
continue (Bseṭ) *mi(H)-ás(-s) + root-noun *dʰaH- (with the old proteroki-
netic gen. sg. *mi(H)-ás-s < *mi(H)-és-s in its first element) [or (Baniṭ) *m(i)
i-̯ás(-s) + root-noun dʰaH- ‘setting/making of meal’ (with a LINDEMAN 
variant of the old proterokinetic gen. sg. *m(i)i-̯ás-s < *m(i)i-̯és-s in its 
first element)], functioning as derivational/compositional base of (C.):

(C.)  A desyntagmatic formation *mi(H)ás-dʰH-a-, adj., based on (A.)/
(B.), is a compound / external derivative with suffix *-o- (> IIr. *a) 
> *miiá̯s-dʰa- > *miiá̯z-dʰa-, meaning ‘related to the setting/making 
of (ritual) meal’. This adj. can continue (Cseṭ) *miHás-dʰH-a- [or (Caniṭ) 
*miiá̯s-dʰH-a-, cf. (B.)], functioning as the base of (D.). If substantiv-
ized, such an adj. (C.) develops to: 
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(D)   *miiá̯s/z-dʰHa-, m. ‘the activity/situation related to setting/making 
of (ritual) meal’, i.e. simply ‘(ritual) meal-making’, in Ved. miyédha-, 
Av. miiazda-, m.:

(E.)   In a kind of figura etymologica, *miiá̯s/z-dʰHa- occurs together 
with Iran. *dā < IIr. *dʰaH in collocations like *miiá̯s/z-dʰH-a-m + 
dʰaH meaning ‘to sacrifice solid (ritual) meal’ < ‘to make (ritual) 
meal-making’ (see Sadovski 2018b: 179f. on rād́has- DHĀ, cf. rād́has- 
KAR in RV. 1,10,7, 8,64,1 kr̥ṇuṣvá rād́haḥ ‘leiste deine Sachleistung’; 
Narten 1986: 270f., and Sadovski forthc. on Y. 40,1 mazdā … mazdąm 
kərəšuuā  ‘o Mind-Setter, do/make (perform) [your (characteristic)] 
Mind-Setting!’), a periphrastic collocation with IIr. *kar ‘to make’ + 
n. act. [etymologizing the name of maz-dā as n. agentis!]). This speaks 
for reconstructing Iran. DĀ in such collocations as IIr. *dʰaH ‘to set/
make’ (and not *daH ‘give’). — S. also Sadovski forthc., for a similar 
derivational chain [Aʹ] VP → [Bʹ] NP → [Cʹ] desyntagmatic formation 
in *-dʰH-a- < *-dʰh₁-o-, adj. → [Dʹ] noun, in Ved. médha-, m. ‘meal of-
fering’, perhaps also in [Eʹ] figurae (par)etymologicae with MAY/mi [→ 
Ved. mitá-medha- ‘whose offering is supported/established’].

1.4. There are two further compounds attested in Iranian that probably 
contain *°miia̯zda- as a second term, both being personal names:

1.4.1. YAv. (*)Nərə-miiazda- (s. § 3) is inferred by the (patronymic) personal 
name Nərə-miiazdana- (belonging to [> son of] Nərə-miiazda-’; the meaning of the 
derivational base of this patronymicon is to posit as ‘the one who has/makes/ 
accomplishes the (solid) ritual meal [offering] of / proper to men/heroes’.

1.4.2. On the reconstructed OIran. *Dāma-miia̯zda- see § 4 below.
1.4.3. Within this semantic field, we should also refer to *Hr̥ta-dʰāma- (§ 5).
1.5. As we have seen above, standard handbooks on Iranian onomastics de-

liver no further interpretation of the meaning or of the cultural context of this 
reconstruct; the only exception being the succinct reference in Mayrhofer 
1973: “vgl. Yasna 34,3 myazdəm .... ašāicā [sic] ~ RV. 10, 70, 2 r̥tásya .... miyédaḥ”. 
Yet, a closer look into the texts shows that this is only the peak of the iceberg of 
a series of correspondences of formulae with the participation of these lexemes:

2. Of particular value are external phraseological contexts attested in the ritual 
poetry of the Younger Avesta and the Gāϑās. The overt syntactical relations in such 
constructions are relevant for clarifying the internal syntax of the compound. 
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2.1. Thus, we find a series of collocations in which ašạ- and miiazda- occur 
together in constructions in the Young Avestan liturgy, formulaically repeat-
ed in texts of high ritual significance: 

2.1.0. The nivid-/catalogues at the start of the (Long) liturgy (Vr. 1,3f–h) con-
tain the genitival syntagma ašạhe miiazda- ‘(solid) meal (offering) of Rightness’:

niuuaēδaiiemi haṇkāraiiemi
staotanąm yesniianąm haṇdātanąm hufrāiiaštanąm,
ašạonąm ašạoninąmca ašạhe miiazdanąm

I announce (the sacrifice / the nivid-catalogue of the invited deities)3, I organize/
arrange/convene ([the accomplishment of] the ritual) of the Staota yesniia put 
together and well-offered (in a solemn manner [Kellens 2006-11: 1,26]) as of (sol-
id) ritual meals of Rightness of/for the (male [deities]) full of Rigthness, of/for the 
(female [deities]) full of Rightness.

This YAv. liturgical passage confirms the existence of the genitival phrase 
ašạhe miiazda- ‘(solid) ritual meal of Rightness’. The skilfully arranged se-
quence of genitives with different syntactic function ašạonąm ašạoninąmca 
ašạhe miiazda- also suggests that another genitival phrase, ašạonąm miiazda- 
‘the (solid) meal (offering) of/for the righteous ones’, at least theoretically 
can be considered as an additional candidate for the interpretation of the 
compound. In both cases, we can start from a bahuvrīhi compound: 

–  If the underlying syntagma is ašạhe miiazda-, such a bahuvrīhi would 
mean ‘whose miia̯zda- is the one of/to ašạ-/R̥ta-’: the relationship be-
tween the terms is either stative, ‘having/possessing the (solid) meal 
(offering) of/to R.’, or (rather) factitive, ‘making/accomplishing the 
(solid) meal (offering) of/to R.’ 

–  In the case of an underlying syntagma ašạonąm miiazda- we could op-
erate with a bahuvrīhi compound of the “double possessive” type de-
scribed by Schindler 1986: 394ff.: Here, instead of the possessive de-
rivative ašạuuan- ‘characterized with rightness’, the derivational basis 
ašạ- stays in its first term, in accord with the rule discovered by Wilhelm 
Schulze (1892: 39). The meaning of such a Schulze/Schindler “double 

3 Lit. “I invite down” resp. “I cata-logue”; cf. Kellens 2017, on the IIr. backgrounds Swennen 
2015, with refs., and my paper at the Max Planck symposium in Berlin 2011 (Sadovski, forthc.).
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possessive” would be, again, either stative, ‘having the (solid) meal (of-
fering) of/for the righteous ones’, or (rather) factitive, ‘making/accom-
plishing the (solid) meal (offering) of/for the righteous ones’.

2.1.1. Important textual evidence that can influence the decision be-
tween these possibilities is contained in Y. 7,1a, in which the offering of (solid) 
ritual meal is mentioned at the very opening of the first stanza of the final 
Hāiti of the introductory lists located at the beginning of the Yasna liturgy:

  aš ̣aiia daδąmi xᵛarəϑəm mii-
azdəm

(In accord) with Rightness, I place/set (i.e. I sacri-
fice) the (solid) meal [offering] as food.

In this last series of catalogic lists at the start of the Avestan liturgy, introduced 
by the “ašạiia daδąmi” sequence, the expression ‘I offer miiazda- [as solid food] 
(in accord) with / by (means of) ašạ-’ (ašạiia daδąmi xᵛarəϑəm  miiazdəm) is a con-
stant formula in Y. 7,1 (cf. also Y. 7,20, 21, and – in the same prominent position 
at the start of the series – of Y. 8,1; on its continuation in Y. 8,2a s. below). 

2.1.2. Another large textual series4 includes the sequence [xᵛarəϑəm  miiazdəm] 
within the formula āiiese yešti + dat./gen.obj.ind. ‘in a sacrificial manner / by 
(means of the) ritual I draw near / bring hither the (solid) meal [offering] as (solid) 
food, for satisfaction [xšnūmaine] of [+ list of gods]’. This group of formulae is char-
acteristic of the litanies in Hāiti 3 of the Yasna, occuring in the Y. 3,1, 3,20; syntac-
tically it is close to the scheme of Y. 7,1, too (cf. Kellens 2015: 125): In both cases 
xᵛarəϑəm and miiazdəm function as acc. praedicati and acc. obiecti, respectively, the 
corresponding predicates being daδąmi ‘I place/set’ in Y. 7,1 and āiiese (yešti) in Y. 3.

2.1.3. The third group of instances contains the formulaic expression ‘we both 
dedicate and assign these Haoma[-offering]s and (solid) meal[-offering]s and liba-
tions to + Dat.’. The construction sounds: […] imą haomąsca miiazdąsca zaoϑrās̊ca (all in 
the pl.) + pairi-ca dadəmahī ā-ca vaēδaiiamahi, attested in Y. 4,1 and 4,3. It is resumed in 
Y. 24,1, after a topicalization of the verbal phrase āuuaēδaiiamahī + Dat. + Acc. in for-
mulae of the structure: [a] ahurāi mazdāi haomą āuuaēδaiiamahī ‘[it is] to A. M. [that] 
we assign these Haoma[-offerings]’, + posticipated acc. object including the comma-
ta [b] and [c] in the acc.: imą haomąsca, miiazdąsca zaoϑrās̊ca ‘these Haoma[-offerings] 
and (solid) meal[-offering]s and libations’ (Y. 24,1bc is also repeated in Y. 24,6). 

4 See Kellens 2015: 125f. (: Y. 3,1) and 2017: 67ff. on the varying structures in Y. 3, 4, 6, 7, with refs.
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2.1.4. In Vr. 4,2, by this very formula a libator is assigned/consecrated 
(ā vaēδaiiamahi) to miiazda- itself, as a Ratu. In Yt. 8,1, the Ratu miiazda- is an 
object of solemn worshipping, introduced with the verb form [frā.]yazamaide. 

2.1.5. Further combinations of miiazda- + verbs, esp. DĀ, follow up in § 2.4.3. 
2.2. Of great value is the context of Y. 34,3, which offers the only Gāϑic 

attestation of miiazda-:

at ̰tōi miiazdəm ahurā
nəmaŋhā ašạ̄icā dāmā
gaēϑā ̊vīspā ̊ā +xšaϑrōi
yā ̊vohū ϑraoštā manaŋhā 
[…] 

Now [it is] to/for you, oh Ahura, with reverence, 
(and) to/for Rightness, [that] we place/set all the 
material/living beings, as the (solid) meal [offer-
ing], in your power; (the beings) 
which you have ‘fattened’/nourished with Good 
Thinking […]5 

Here, we have the dat. obi. indir. of ašạ- within a factitive construction gaēϑā ̊
vīspā ̊miiazdəm dāmā ‘we set all material (scil. dāmā/-anī ‘creation(s)’, acc. obi.) 
as miiazda- (acc. praed.) for R.’. Such a syntactic collocation implies a possible 
interpretation of the compound *(H)r̥ta-miia̯zda- as ‘who makes miia̯zda- to 
R.’. Phrasemes like ašạiia daδąmi xᵛarəϑəm miiazdəm (2.1.) suggest an analyis 
of *(H)r̥ta-miia̯zda- as ‘who makes miiazda- in accord with / by means of ašạ-’ 

2.3. Vedic parallels of such collocations exist already in the RV. (cf. § 3.2.2.1):

RV. 10,70,2: 
ā ́devāńām agrayāv́ehá yātu, 
nárāśáṃso viśvárūpebhir 
áśvaiḥ | 
r̥tásya pathā ́námasā miyédho, 
devébhiyo devátamaḥ suṣūdat ||

As the top/lead driver of the gods, let Narāśaṃsa 
drive here 
with horses of every form(s);6 
along the path of Rightness, with reverence, 
he will sweeten the (solid) meal [offering]
for the gods, (being himself) the most divine of 
the gods.

2.3.1. Such Old Indic instances demonstrate that not only the joint appear-
ance of Av. miiazda- and ašạ- but the entire collocation consisting of the ele-

5 Cf. also Humbach – Faiss 2010: 100 and Kellens 2013: 53–84, here 60.
6 Phrase division in accord with the hemistichion/pāda structure; diff. Jami-

son / Brereton 2014, but cf. Geldner 1951, ad locum: “Als der Götter Anführer soll 
Narāśāṃsa […] kommen. Auf dem rechten Wege unter Verbeugung soll der Göttlichste 
das Opfermahl für die Götter zubereiten.”
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ments [SETTING] + [(SOLID) RITUAL MEAL] + [WITH REVERENCE] + [TO / (ON 
THE PATH OF) / WITH RIGHTNESS] has formulaic character and a good chance 
to have been inherited from IIr. ritual rhetorics (cf. 2.2., 3.2., 4.2., 5[1.3.]). 

2.3.2. All three components that we saw in the Gāϑic quotation Y. 34,3 in 
§ 2.2. – Ašạ-, nəmah-, and myazda- – fully correspond to the Vedic terms from 
§ 2.3. – R̥tá-, námas-, and miyédha-. The added value is their joint occurrence!

2.4. By this testimony, the initially hypothetical interpretation of IIr. *Hr̥-
ta-mi(H)azda- as a factitive bahuvrīhi compound with miiazda- ‘(solid) meal 
[offering]’ as second term becomes more probable, being now based on lexical 
combinatorics proven not only within Avestan but also in the Vedic context: 

2.4.1. The meaning of the compound suggested by the combinatorics of its 
terms as lexemes in free syntactic contexts ranges from ‘having/accomplishing 
miiazda- of/to Rightness’ – cf. § 2.1.0. ašạonąm ašạoninąmca ašạhe miiazdanąm 
‘of (solid) meal[-offering]s of/to Rightness of/for the righteous ones (m./f.)’ – via 
‘accomplishing miiazda- to Rightness’ (§ 2.2.) up to ‘having/accomplishing mii-
azda- (in accord) with / by (means of) Rightness’, as per § 2.1, 2.3. 

Typically, a bahuvrīhi compound nominalizes these variant ranges into a uni-
tary formation that allows for a plurality of interpretations, faithfully preserv-
ing, however, the religious constants contained in the corresponding formulae.

2.4.2. The factitive interpretation is suggested by the fact that in the prom-
inent contexts of its attestation, miiazda- appears as effected object of the verb 
DĀ ‘to set/accomplish/make’. ‒ In spite of the limited character of its attesta-
tions (RV. only 7×), Ved. miyédha-, too, the etymological and ritual counterpart 
of miiazda-, shows similar usage: with āsāna-, the regularly formed med. part. 
of ĀS (Werba 1997: 449f.; < transponate *h₁eh₁s-m̥h₁no-) attested only twice in 
the RV., both in Maṇḍala VI (here and 6,106b). (The expression ‘with the [solid] 
meal[-offering]s set [here]’, indirectly, also speaks in favour of the interpreta-
tion of the Iranian root DĀ in miiazdam + DĀ not as ‘to give’ but as ’to set’):

RV. 6,51,12: 
nū ́sadmāńaṃ diviyáṃ náṃśi 
devāḥ-, 
bhāŕadvājaḥ sumatíṃ yāti hótā | 
āsānébhir yájamāno miyédhair, 
devāńāṃ jánma vasūyúr vavanda 
||

Jamison / Brereton 2011: 2,847:
To attain the one whose seat is in heaven, 
o gods, 
the Hotar of the Bhāradvājas now begs for favor. 
Sacrificing with the (solid) meals set here, 
desiring goods, he has extolled the breeds 
of the gods.
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2.4.3. The Avestan formulae of 2.4.2. appear, for instance, in a series of repeat-
ed ritual invocations contained in the Young Avestan Āfrīnagān-i Gāhān bār. 
The cycles of hymns belonging to the liturgical genre of Āfrīnagān are known 
to contain archaic ritual phraseology:7 starting already with the concept of 
Av. ā-frī- that goes back to the cultic technical sense of IIr. *PRĪ (± ā)́ ‘to satisfy 
by cultic activity’, and the corrsponding Ved. genre of liturgical hymns ā-prī-́. 
Notably, the archaic term Av. miiazda-, later substituted, e.g., by the concept of 
draona-/drōn in Iranian,8 (just as Ved. miyédha- ‘[solid] ritual meal [offering]’, 
attested only 7× in RV., is increasingly recessive after the RV. period), is most 
frequently used in the Young Avestan Āfrīnagān, cf. the following selection:

gen. sg. miiazdahe 8× of 11× in A. A. 3,7.8.9.10.11.12; A. 8,12; N. 72.81.83
Derivatives:
nom. sg. miiazdauuā̊ 6×, only in A. A. 3,8.9.10.11.12; A. 8,12
gen. pl. miiazdauuanąm 3 N. 61–63
neg. a-miiazda-uuan- 7×, only in A. A. 3,7.8.9.10.11.12; A. 8,12

2.4.3.1. With the formula miiazdəm DĀ, A. 3,3 asks: dātāca aēte mazdaiiasna 
… miiazdəm ‘And set/make, o Mazdaiiasnians (present) here … (the) miiazda’, 
Vd. 8,22 prescribes: miiazdəm daiϑiiārəš ‘they might set/make the miiazda-’, 
FrK 72[f.] describes: miiazdəm daδāiti ‘one sets/makes the miiazda-’ (both 
times: +gaomaṇtəm maδumaṇtəm ‘which contains “cow products” and wine’);

7 On the interconnections between the Avestan ratu- catalogues, esp. Visprad lists from the 
Long Liturgy but also from ā-frī- rituals, on the one hand, and the Vedic r̥tviya- catalogues, esp. 
in lists from the r̥tu-yāja- liturgy but also from ā-prī-́ rituals, cf. Sadovski 2018a, with numerous 
details: the parallel structures in the Veda range from RV(Kh) traditions of archaic liturgy up to 
popular rites. Thus, invocations of the r̥tu-s in the ritual of the pitar-s (Krick 1982: 40 with n. 88 
and lit.) show parallels with the Avestan idea of ratu-frī- ‘the satisfaction of the ratu-s’ esp. in the 
cult of the Avestan frauuašị-s. See also Sadovski 2018c: 312–314 on the Vedic vaiśvadeva- ritual 
(BaudhGS 2,8) with its 25 oblations offered in the middle of the house (cf. Gonda 1983: 29) with 
invocation formulae addressed to the 33 [!] Vāstoṣpati, protectors of this demiurgic act, as a paral-
lel to the Avestan list of [33!] divine entities, protectors of creation, within the litanies of Yasna 71. 

8 Here we should not forget, too, that the ritual Y 60–61, being the Second Drōn after Y. 59, 
is explicitly dedicated to Dahma- Ā-fri ̄-̆ti-.
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2.4.3.2. and A. 3,6 affirms: “+xšaϑrəm […] aibī dadəmahi […] mazdāi ahurāi 
ašạ̄icā vahištāi: dātō hē miiazdō ratufrīš” ‘we “set”/assign Power to Ahura 
Mazdā and Ašạ Vahišta. Accomplished by him is the miiazda- that satisfies 
the Ratus’. ‒ The technical term ratu-fri ̄(̆ti)- contains the same second term 
of cultic satisfaction of (divine/ritual) authorities as in Av. ā-frī- Ved. ā-prī-́; 
see n. 7, 8.

2.4.3.3. One of the most frequently occurring versions of the miiazdəm 
DĀ formula occurs in Āfrīnagān-i Gāhānbār, too: in the long sequence in A. 
3,7–12 describing rituals and prescribing punishments for not fulfilling them 
properly: 

A. 3,7:
paṇcāca caϑβarəsatəmca maiδiiōi.
zarəmaiiehe 
ašạhe vahištahe daϑušọ̄:
disiiāt ̰hē aŋhe auuat ̰mīždəm parō.
asnāi aŋuhe
yaϑa aētahmi aŋhuuō yat ̰astuuaiṇti
hazaŋrəm ⁺maēšinąm daēnunąm 
paiti.puϑranąm
narąm ašạonąm ašạiia vaŋhuiia urune 
para.daiϑiiāt ̰
aēuuahe hātąm cinmānahe
yat ̰ašạhe vahištahe.:
paoiriieheca nā miiazdahe aδāiti
spitama zaraϑuštra
yat ̰maiδiiōi.zarəmaiiehe
miiazdauuā ̊ratuš amiiazdauuanəm 
ratunaēm
aiiasnīm daste aṇtarə mazdaiiasnāiš

[There are] fourty-five [days up to the 
(main) day] of Maiδiiōi.zarəmaiia, [in the 
month of the Best Rightness, [on the day] 
of Him-who-has-set-up (=Creator): Such 
a reward for it will be assigned to him 
 (= sacrificer) for the future live, as (if) he 
would have given over  / donated in this 
life, the material one, thousand sheep-moth-
ers together with the[ir] young (calves), for 
the uruuan-soul – in accord with good Rightness 
– of righteous men, of (some)one of the being 
ones wh[o] “sets/puts on” / cares of the Best 
Rightness. And for not-accomplishing the first 
miiazda, o Sp.Z., the one of Maiδiiōi.zarəmaiia, 
the Ratu who [accomplishes] the miiazda 
declares the [layman] under (this) Ratu’s 
guidance who has no[t accomplished the] 
miiazda, unable (to participate) in the Yasna 
among the Mazdaiiasnians (cf. Wolff 1910: 
310, Hintze 2000: 316f. vs. Mills 1886: 369).

The formula in A. 3,7 is repeated with variations of the ritual situation in st. 
8–12, but always in this constant shape. It contains a series of interesting 
enlargements of the conceptual sphere characterizing the miiazda- offering 
‘in accord with Rightness’: For accomplishing a miiazda-, a reward is foreseen, 
designated as mīžda-; this shows a conscious (par)etymological word-play of 
mīžda-, Ved. mīḍhá-/mīḷhá-, with miiazda-, Ved. miyédha-, both sharing at least 
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their second term and formation typology (s. § 1.3.; on the first term Sa-
dovski forthc.). 

2.4.4.1. In both the Avestan and the Vedic liturgy, we find the most im-
portant technical terms of IIr. in clusters which often offer amazing phrase-
by-phrase correspondences. – For the Avesta, cf. Vr. 11,2:

imą haomą ima haomiia
ima starəta ima miiazda
ima asma paoiriia dāmąn 
[…] 
imat ̰barəsma ašạiia fra-
starətəm

Here (are) the Haoma[-offering]s and the (instruments 
for [preparing]) Haoma
here the spread [mats], here the [two] (solid) meal[-offer-
ing]s, 
here the stone[-sky], the first (in the?) creation […] 
here the ritual grass (barəsman-) strewn (in accord) with 
Rightness.

Its excellent Vedic counterpart (not really studied so far) is RV. 1,177,4:

ayáṃ yajñó devayā ́ayám miyédhaḥ-,
imā ́bráhmāṇiy ayám indra sómaḥ | 
stīrṇám barhír ā ́tú śakra prá yāhi, 
píbā niṣádya ví mucā hárī ihá ||

Here is the sacrifice, proceeding to the 
gods; here the (solid) meal [offering], here 
the soma, Indra, here the sacred formu-
lations. 
The ritual grass [is] strewn; drive forth to-
ward it here, able one; 
drink, having sat down on it, unharness 
your two fallow bays here (after Jamison / 
Brereton 1,377). 

Cf. RV. 3,32,12, where we observe the same pairwise appearance of yajñá- and 
miyédha-:

yajñó hí ta indara várdhano 
bhūd́, 
utá priyáḥ sutásomo miyédhaḥ | 

Because the sacrifice has become your strength-
ener, Indra, and the dear (solid) meal [offering] of 
pressed soma also […] 

2.4.4.2. It is the libator priest, Ved. hótar-, Av. zaotar-, to organize the mii azda-. 
Thus, N. 54 (72) attests: ⁺ciš zaotarš kairim aŋhat ̰ *miiazdahe *aiiąn? *g[āϑ]ās̊ca 
frasrāuuaiiāiti ‘What is the zaotar’s duty on the days of the [solid] offering? […] 
He shall recite the Gāthās’. And in RV. 3,19, the cyclic composition (1a) agníṃ 
hótāram prá vr̥ṇe miyédhe … (5a) yát tvā hótāram anájan miyédhe ‘I choose Agni 
as the Hotar at the (solid) meal [offering] ’ …When the gods will anoint you as the 
Hotar at the (solid) meal [offering] emulates a ritual of priest election of IIr. age!
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2.4.5. The sequence A. 3,7–12 also contains two derivatives of miiazda-: 
2.4.5.1. the possessive/factitive *-u̯en- derivative miiazda-uuan- ‘the one 

who has/accomplishes miiazda-’ and a further derivative of this *-u̯en-pos-
sessive: 

2.4.5.2. the negative amiiazdauuan-. The 6 attestations of the latter exlu-
sively appear in A. 3,7–12; the same is valid of the 6 occurrences of the nom. 
sg. of miiazda-uuan{t}-, while we find the acc. sg. miiazdauuanąm in N. 61–63.

2.4.5.3. Yt. 13,64 contains another YAv. derivative, miiezdin- ‘one who has/
accomplishes miiazda-’: here, the ašạ̄unąm frauuašạiiō ‘Frauuašịs of the righteous 
ones’ ride by ten thousands among those offering (solid) meals (miiezdinąm).

2.4.5.4. To finish the survey of derivatives, Ved. miyedhiya- ‘related to / 
participating in the (solid) meal[-offerings]’ is attested only in voc. and only 
with the voc. agne, in RV. 1,36,9, RV. 1,44,5, and RV. 1,26,1.

2.4.5.5. Notably, Y. 8,2 states that men have ‘won’ the miiazda- with Right-
ness:

xᵛarata narō aētəm miiazdəm
yōi dim haŋhāna ašạ̄ca 
frər̄ətica  

Swallow/eat, men, this (solid) meal[-offering]s 
which you have won [both] with Rightness and 
with ‘propagation of Dawn9’

This passage not only confirms the factitive reading of *Hr̥ta-mi(H)azdʰHa- 
but explicitly presents men/heroes (nar-as) as those who fulfil/consume mii-
azda-. At this point, having examined the contexts of Av. miiazda- with its 
derivatives, let us turn to the other compounds related to this phraseological 
domain: the two names with *mi(H)azda- as second term and one with *(H)r̥ta- 
as first term:

3. Compounds with miiazda- as Hinterglied in Avestan might be rare but 
they do exist: Thus, a formation Nərə-miiazdana- is attested in Yt. 13,110, in 
the commemorative list of the first members of the Zoroastrian community:

3.1. YAv. Nərə-miiazdana- (IPNB 1,65 #233; Schmitt 2003: 367ff.) is analyz-
able as a patronymic formation in -ana- ← a PN *Nərə-miiazda- with the mean-
ing ‘the one who has/makes the (solid) meal [offering] “of” / proper to men’. 

9 On possible allusions to the context of ritual pragmatics, cf. Kellens 2006–2011: 2,12. For 
the ritual context of the Srōš Drōn (as compared with the Drōn Yašt / Bāj Dharnā) s. Redard 
2015: 199f. 
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3.2. The analysis of the compound gives us the occasion to explore the 
phraseological combinatorics of the lexemes that form its terms:

3.2.1. Av. miiazda- [+ ašạ-] + nar-: a phraseme apt for comparison is again Y. 8,2:

xᵛarata narō aētəm miiazdəm
yōi dim haŋhāna ašạ̄ca frər̄ətica 

Swallow/eat, men, this (solid) meal [offering] 
that you have won [both] with Rightness and 
with ‘propagation of Dawn’

3.2.2. Ved. miyédha- [+ r̥tá-] + nar-: Mayrhofer 1979: 65 #233, builds a bridge 
between 3.2.1 and the word-family of Ved. médha- ‘offering (of solid and 
liquid meal)’ and the PN Ved. Nr̥-médha-, admitting, however: “[V]ed. N[r̥-
médha-] wird von [Rüdiger] Schm[itt] bei Schle[rath 1966: 2,]164 allerdings 
in einen anderen Zusammenhang gestellt (: V[d.] 18,51 narəm … mązdrəm)”.

3.2.2.1. In the RV. stanza already quoted above, the miyédhas- [n.!] is of-
fered by Nárāśáṃsa-, the deified performer of the ‘praise-songs of men’, in-
corporating the heroic poetry and protecting male elites: both of the IIr. es-
tablishment (kings, warriors) and of the ephebic age-groups (Männerbund);10 
RV. 10,70,2: 

ā ́devāńām agrayāv́ā ihá yātu, 
nárāśáṃso viśvárūpebhir áśvaiḥ | 
r̥tásya pathā ́námasā miyédho, 
devébhiyo devátamaḥ suṣūdat ||

As the lead driver of the gods, let Narāśaṃsa 
drive here with horses of every form(s); 
along the path of Rightness, with reverence, 
for the gods, the most divine of the gods will 
sweeten the (solid) meal [offering].

3.2.2.2. Cf. RV. 7,36,5, where the notion of ‘fortifying nourishments’ is close 
to the idea of miiazda-/miyédha-; the rites are said to be performed by men/
heroes, in a hymn dedicated to Rudra, the main deity of the OInd. vrātyas 
(Männerbund):

yájante asya sakhiyáṃ váyaś ca, 
namasvínaḥ suvá r̥tásya dhāḿan | 
ví pr̥ḱṣo bābadhe nr̥b́hi 
stávānaḥ-, 
idáṃ námo rudrāýa práyiṣṭham ||

The reverent ones worship his fellowship and 
vitality on the domain of Rightness itself; 
he has thrust outward the fortifying nourishments 
when being praised by men. This reverence is 
dearest to Rudra (cf. Jamison / Brereton). 

10 E.g. Oldenberg 1967: 210–224; Oberlies 2012: 74, 155; Sadovski 2018a: 92f., 125; 2018c: 321f.
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Weiss 2009 links IIr. “(miia̯z-)dʰa-” to Umbrian *eru-fo-s ‘part of sacrifice 
partaken of by men’! — What is of high relevance, is the localization of this 
veneration ‘in the setting of Rightness itself ’, also with regard to the next two 
compounds:

4.  In the corpus of (possibly) Iranian names in New/Late Babylonian 
transmission, the excellent dictionary of Ran Zadok (2009: 153, #233) lists 
the male name <[D]a-ˀ-ma-┌mi-as/z-ta>, <[D]a-ˀ-ma-mi

┘
-as/z-ta>, m., with 

a detailed dossier of its attestation and prosopography. The name origins 
from Nippur, the Muraššû- archive, the source is dated 16.VII.41. Art. I. = 
30.10.424 BC. 

4.1. As IPNB 7/1B, 153 (with refs.) underlines, earlier interpretations do 
not convince for phonological or for morphological and semantical reasons: 
this concerns Eilers’ *Dāmi-Mazdā ‘Schöpfer Mazda’ and Hinz’s *Dāma-myasta- 
„Paradies-vereint“ (reading: -mi-as-ta), respectively. Zadok himself hesitates in 
assessing the name: “Unsicher. … Eine Verbindung des Namens mit *m(i)ia̯zda- 
(av. miiazda) „Opfergabe“ ist erwägenswert; aber da der Name sich vielleicht 
auf einen Mannäer bezieht, könnte er auch nicht-iranisch sein.”

4.1.3. If the formation is Iranian, its reconstruction will be as a compound 
OIran. *dāma-miia̯zda- < IIr. *dʰaHma-mi(H)azdha-, with a first term IIr. *dʰáH-
man- ‘seat, location, setting (esp. of a supernatural phenomenon)’ > Iran. 
*dāman-, GAv. ‘id.’ but YAv. also ‘creation [n. actionis or n. concretum,] creature’, 
and a second term Iran. *miia̯zda- < IIr. *mi(H)azdha- ‘(solid) ritual meal [of-
fering]’.

4.2. Possible meanings of this [reconstructed] Iranian compound are: 
4.2.1. as a bahuvrīhi ‘whose (solid) meal offerings are (for/to/of/in/by) *dʰáH-

man’, for word-formation and onomastic reasons much more probable than 
4.2.2. as a tatpuruṣa: ‘meal (offering) of (for/to/of/in/by) *dʰáHman’.
4.2.3. Another theoretical interpretation would be as a ritualistic sen-

tence-name based on a Gāϑic phrase. Parallels of this not unusual Avestan 
name type can be: 

(A.) the YAv. Saošiiaṇt- names Yt. 13,129: Astuuat.̰ərəta- (Malandra 1971: 145 
+ comm. 215, IPNB 1,22f. #36, Mayrhofer 1977: 13 + n. 27), derived ← Gāϑic 
liturgical text astuuat ̰ ašə̣m xíiat ̰ ‘may Rightness be osseous/material[ized]’; on 
names (B–D) as derivatives from mere Av. text strings see Mayrhofer 1977: 12f., 
Schmitt 2003: 365, all three in Yt. 13,120:
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(B.) Ašə̣m.yeŋ́he.raocā ̊m. (IPNB 1,25 #49) ← linear string Y. 12,1 yeŋ́he ašə̣m yeŋ́he 
raocā;̊
(C.) Ašə̣m.yeŋ́he.varəza m. (IPNB 1,25 #50) ← a string not transmitted so far.
(D.) Ašə̣m.yahmāi.ušta m. (IPNB 1,25 #49) ← [ašə̣m +] yahmāi.ušta in Y. 43,1.  
If *Dāma-myazda- would belong to the same type, it could be analyzed as a reprise 
of the formula “We set/deposit a (solid) meal [offering]” and traced back to the 
Ahunauuaitī Gāϑā, as a quotation name with a clear interpretation in a Zoroastrian 
context, in particular within the (meta-)ritualist system of the Gāϑās.

4.3. The first term, IIr. *dʰáH-man- is a fundamental religious notion in IIr.: 
4.3.1. Usages of Ved. dhāḿan- suggest interpretations like nomen actio-

nis/abstractum/concretum ‘setting’ (Setzung, Oldenberg 1967: 352–362, esp. 
353ff.), i.e. both factitive ‘setting, establishing, arranging/-ment’, as ‘creat-
ing/-tion, instituting/tion’, and stative ‘setting, Einstellung; set-up, Satzung, 
constitution; (divine) disposition’, as concr. ‘establishment, institution, cre-
ation, domain’ (Gonda 1967:) ‘location of divine presence, emanation of a su-
pernatural force, numen’, even (invisible but perceivable) ‘form/manifesta-
tion of divine setting/disposition’.

4.3.2. Iran. *dāman-: GAv. dāman- shows a similarly complex semantic 
range, while YAv. dāman- prevailingly means ‘creation/creature(s)’ (AiW 734–
736).

4.4. Again, phraseology and contextual knowledge of sacred texts are of 
decisive value for the choice between these interpretative options:

4.4.1. YAv. dāman- mostly combines with vīspa- or is substituted by it (s. 
2.2): 

– Y. 71,10, Vr. 12,4: vīspe … vaŋuhīš dāmąn ašạonīš … yāiš dadāϑa ‘all these good crea-
tures … full of Rightness, {by} which you have created […]; – Y. 71,6 vīspāča dąma 
mazdaδāta ašạonīš ‘and all creatures, mazdā-given, full of R.’ – Y. 1,16, Y. 3,18, Y. 4,21 
etc. vīspanąmca spəṇtahe mainiiəūš dāmanąm, ašạonąm ašạoninąmca, ašạhe raϑβąm 
‘and of all creatures of Spəṇta Maińiiu, the (male) ones full of R. and the (female) 
ones full of R., Ratus of R.; – Y. 16,1: ahurəm mazdąm … dātārəm vohunąm dāmanąm 
‘A.M., the creator of good creatures’; – Yt. 8,48: vīspāiš … yāiš spəṇtahe mainiiəūš 
dāmąn ‘by all the … creatures of Sp.M.’; cf. Yt. 10,142, Yt. 12,3, Vyt. 51 (without 
vīspāiš), V. 5,33, V. 13,28, etc. (dāmanąm, without vīspāiš); – Yt. 13,93: vīspā ̊spəṇtō.
dātā ̊dāmąn ‘all Sp.M.-created creatures’.
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4.4.2. All ‘ingredients’ of our compound and its contexts are contained in Y. 34,3:
Y. 34,3: 
at ̰tōi miiazdəm ahurā
nəmaŋhā ašạ̄icā dāmā
gaēϑā ̊vīspā ̊ā +xšaϑrōi
yā ̊vohū ϑraoštā 
manaŋhā […] 

Now [it is] to/for you, oh Ahura, with reverence, (and) 
to/for Rightness, [that] we place/set/deposit 
all the material/living (creation[s] [dāmā̆/dāmąn]), as the 
(solid) meal [offering], in your power; (the beings) 
which you have ‘fattened’/nourished with Good Think-
ing […]11 

4.5. Since GAv. dāmā, YAv. dāma formally coincides with the acc. sg. of dāman-, 
n. ‘creation, being’ (pl. °ąn, GAv. °anī), in the same formula dāmā (verb, 1. pl.) 
might also have secondarily been brought into connection with the homony-
mous GAv. dāmā – as if the whole were a nominal sentence: ‘To you, oh Ahura, 
(and) to Rightness, with reverence, [we bring] the creation [quasi acc. obi.], all 
the material beings [apposition], as (solid) meal [offering] [acc. praed.] in your 
power, etc.’. dāmā + gaēϑā ̊vīspā,̊ being in immediate contact position beyond 
the hemistichion caesura, form a string stimulating the contextual creation 
of such associative chains. 

4.5.1. We should not forget that if strings of word-forms only losely or 
not at all connected with each other can reach the status of intellectually/
religiously conditioned names [s. 4.2.3., Ašə̣m.yeŋ́he.raocā]̊, just because these 
strings make part of the sacred texts of the Avestan liturgy, the chance to al-
lude to Zaraϑuštra’s verba ipsissima from the Gāϑās in a name could have been 
even more appreciated by later Zoroastrians.

4.5.2. Such an association additionally facilitates the spread of a primar-
ily sprachwirkliche bahuvrīhi formation *Dāma-miia̯zda- ‘whose (solid) meal 
[offerings] are (the) beings’, ‘who has/brings meal[-offering]s (consisting 
of all) the beings’ (rather than [similarly possible!] ‘whose (solid) meal[-of-
fering]s are for the creation’ [phraseology unattested] and instead of *Vīspa- 
miiazda-/*Gāeϑa-miiazda-).

5. At any rate, the compound *Dāma-miia̯zda- is clearly based on linguis-
tic reality, as shown by the phrasemes in 4.3.2 and by the usage of IIr. *dʰaH-
man- as compositional term in other lexemes that nominalize phrases with 
lexemes of the ritual/religious sphere, one of which I would briefly cite here:

11 Cf. also Humbach / Faiss 2010: 100 and Kellens 2013: 53–84, here 60.
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5.0. In the corpus of Old(est) Indic, probably already IIr., names of Mitan-
ni rulers, there is the well-known name Ar-ta-ta-ma, m., interpretable as  *(H)
r̥ta- dāman- < IIr. *Hr̥ta-dʰaHman-. Its attestation and the respective prosopog-
raphy have belonged to the objects of most active research in the second half 
of the 20th c.: see Mayrhofer 1987 (with refs.), more recently e.g. Raulwing 
2013.

5.1. Possible interpretations of the compound are:
5.1.1. as a substantival tatpuruṣa-: ‘setting/domain/creation(s) of Rightness’.
5.1.2. as a (substantivized) bahuvrīhi-: ‘(one) whose setting/domain/cre-

ation is (in/by/ for/[in accord] with…) Rightness’, ‘who “has” the setting/
domain of R.’. 

5.1.3. Another theoretically possible underlying structure works with a 
n. actionis ‘who accomplishes setting/creation (in accord) with / by means of 
R.’; for the corresponding VP, cf. the juncture ‘I set X as Y (in accord) with R.’ 
(2.1.1.).

5.1.4. Since the spelling of the Mitanni name does not allow for any con-
clusions regarding its accentuation, we have to look for appellative corre-
spondences:

5.2. In Vedic, r̥tá-dʰāman- is attested twice, both times in the Vā-
jasaneyi-Saṃhitā, namely at VS. 5,32 (identificational epiclesis) and 18,38 
(cultic epithet). 

5.2.1. In both attestations, the first-term accent of r̥tá-dʰāman-, nom. sing. 
r̥tá-dʰāmā, clearly suggests an interpretation of the compound as a bahuvrīhi:

VS. 5,32h–i (ed. Weber 1849: 
151): 
mr̥ṣṭò ʾasi havyasūd́anaḥ | 
r̥tádʰāmā asi súvàrjyotiḥ ||

Griffith 1899: 41:
[…] Swept clean art thou, preparer of obla-
tions. 
Thou art the seat of Law, heaven’s light and 
lustre.

VS. 18,38 (ed. Weber 1849: 577):
r̥tāṣāḍ́ r̥tádʰāmā agnír 
gandʰarvás tásyáuṣadʰayo 
’apsaráso múdo nāḿa |
sá na idáṃ bráhma kṣatráṃ 
pātu 
tásmai suvāh́ā vāṭ́ tāb́ʰiyaḥ 
 suvāh́ā ||

Griffith 1899: 166:
Maintainer of Law, true by nature, Agni is the 
Gandharva. The plants are his Apsarases, 
namely Delights. 
May he protect this our Priesthood and Nobility.  
To him All-hail! Ave! To those All-hail!
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5.2.2. Consequently, against the classical translation delivered by Griffith, 
Pada i of VS. 5,32 has to be interpreted as ‘Thou art the one whose setting/do-
main is (in/by/with etc.) Rightness, the one who has the light of sunshine’. The 
suggested translation for 18,38a is, correspondingly: “Being one who sits/
dwells in Rightness, one whose setting/domain is (in/by/with etc.) Rightness, 
Agni […]”.

5.3. The phraseology of *dʰáH-man- in IIr. sacred poetry shows relevant 
contextual combintorics with semantic consequences for the analysis of the 
compound: 

5.3.1. Iranian displays evidence for syntagmata containing both lexemes:
5.3.1.1. There is the theoretical possibility to interpret *Hr̥tá-dʰaHman- 

as a double possessive compound according to Schulze/Schindler’s rule 
(above, 2.1.0.), of the meaning ‘whose setting/establishment/domain is righ-
teous’, in YAv. esp. ‘whose creation(s) are righteous’: Such a compound would 
nominalize syntagmata of *dʰaH-man- + possessive adj.s like dāman- ašạuuan- 
‘righteous creation, creature(s) full of Rightness’, syntagmata well-atested in 
YAv. texts: 

–  Vr. 19,1f. … dāmąn ašạuuanō yazamaide ‘… we worship the creations, the 
ones full of R.’;

–  Vr. 7,4abc auuā ̊ dāmąn ašạuuanō yazamaide yā ̊ həṇti paoiriiō.dāta                  
paoiriiō.fraϑβaršta ašṇāatc̰a apāatc̰a … ‘we worship those creations 
which are first/primordially created, primordially shaped, before 
both heaven and water’; cf. also Vr. 19,2, Yt. 6,2 (buuat ̰ dąma ašạuua 
yaoždāϑrəm); Y. 19,19.

–  Y. 16,3, Vr. 11,2, Vyt. 43: pauruuā ̊ dātā ̊ dāmąn ašạonīš ʹ daϑušọ̄ ahurahe 
mazdā ̊[…] yazamaide ‘we worship the first/primordial creations of A.M., 
Him-Who-has-created(-all)’.;

5.3.1.2. In GAv., Y. 48,7 states: ašạ̄ … at ̰hōi dāmąm ϑβahmī ā dąm ahurā 
‘[protected/covered] by/with Rightness …; its/his settings/domains [are] in 
thy house, o Ahura’. If hōi refers not to the man protected or the thought 
covered by/with Rightness but to Ašạ it-/himself (topicalized at the begin-
ning of 7c), this locus will speak in favour of an underlying *Hr̥tásia̯ dʰáH-
man-. The corresponding bahuvrīhi will mean ‘having/making creations 
(full) of R̥ta’.
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5.3.2. Ved. r̥tásya dhāḿan- ‘setting/domain of Rightness’; concr.: ‘cre-
ation(s) of Rightness’, occurs in artfully shaped stanzas such as:

RV. 1,43,9
yās te prajā amr̥tasya 
parasmin dhāmann r̥tasya |
mūrdhā nābhā soma vena 
ābhūṣantīḥ soma vedaḥ ||

The creatures [=gods] that belong to you, the im-
mortal one—as their head you seek them in the 
highest domain of Rightness [=heaven] and in the 
navel (of the earth?) [=ritual ground], Soma. You 
will know them as the ones who attend upon (you), 
Soma. (modif. after Jamison / Brereton 1,153) 

RV. 7,36,5: 
yájante asya sakhiyáṃ váyaś ca, 
namasvínaḥ suvá r̥tásya dhāḿan | 
ví pr̥ḱṣo bābadhe nr̥b́hi stávānaḥ-, 
idáṃ námo rudrāýa práyiṣṭham ||

 
The reverent ones worship his fellowship and 
vitality on the domain of Rightness itself. He has 
thrust outward the fortifying nourishments 
when being praised by men. This reverence is 
dearest to Rudra (Jamison / Brereton 2,930, 
with modif.)

Cf. RV. 4,7,7:
sasásya yád víyutā sásminn 
ūd́hann
r̥tásya dhāḿan raṇáyanta 
devāḥ́ |
mahāḿ̇ agnír námasā 
rātáhavyo 
vér adhvarāýa sádam íd 
r̥tāv́ā ||

When, at the separation of the grain, at the same 
udder [=the sacrifice?], on the domain of Rightness, 
the gods take pleasure, great Agni, on whom the 
oblation is bestowed with reverence, the righteous 
one, is always pursuing (his missions) for the 
ceremony (cf. Jamison / Brereton 1,570, with 
modif.).

as well as the collocations in RV. 10,124,3b r̥tásya dhāḿa ví mime purū́ṇi ‘I mea-
sure out the many domains of Rightness’ and, discontinuous, RV. 1,123,9: r̥tásya 
yóṣā ná mināti dhāḿa ‘she does not violate the domain of R.’. These formulaic 
attestations of r̥tásya dhāḿan- favour an interpretation of the compound *(H)
r̥tá-dāman- < IIr. *Hr̥tá-dʰaHman- as ‘whose setting/domain is (the one) of R.’.

Phraseological comparison as in § 1–5 demonstrates how the study of the 
syntactic structures and poetic collocations in the hymns of the Avesta and 
Veda turns out to be seminal for our understanding of archaic compounds – 
epithets and names – which occur not only in sacred texts but also in frame-
works of everyday life such as the voluminous catalogues of personal names 
in the multilingual lists attested in the Persepolis archives and all over the 
Great Kingdom of Achaemenid Persia.
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Abbreviations
(I.) (P)IE = (Proto-)Indo-European. 
– (P)IIr. = (Proto-)Indo-Iranian.
– (Hom) Gk. = (Homeric) Greek.
(II.) Ved. = Vedic: 
(a.) RV. = R̥gveda-Saṃhitā. 
(b.) AV. = Atharvaveda-Saṃhitā, esp.:
‒ AVŚ = Atharvaveda-Saṃhitā, Śaunaka branch. 
‒ AVP = Atharvaveda-Saṃhitā, 
Paippalāda branch. 
‒ Kauś = Kauśika-Sūtra. 
(c) YV = Yajurveda, esp.: 
(cα.) Black YV: 
– TS. = Taittirīya-Saṃhitā. 
(cβ.) White YV: 
– VS. = Vājasaneyi-Saṃhitā. 
– ŚB. = Śatapatha-Brāhmaṇa.

(III.) Avestan: 
(a.) GAv. = Gāthic Avestan, esp.: 
– Y. = Yasna. 
– YH. = Yasna Haptaŋhāiti. 
(b.) YAv = ‘Young(er)’ Avestan, esp.: 
– Y. = (Younger Avestan) Yasna. 
‒ Yt. = Yašt. 
‒ Vd. = Vidēvdād.
‒ Vr. = Vīsprad.
(IV.) Bibliographical abbreviations:
– EWAia. = Mayrhofer 1992–2001.
– IPNB = Iranisches Personennamenbuch.
– IPNB 1 = Mayrhofer 1979.
– IPNB 7/1B = Zadok 2009.
– JBr. = Jamison and Brereton 2014.
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Abstract
Secondo l’etimologia generalmente riconosciuta e nel contesto della grammaticalizza-
zione, si ritiene che, nel corso del tempo, i riflessi germanici del pronome anaforico pro-
toindoeuropeo *tód abbiano assunto le funzioni di pronome dimostrativo, determinato-
re, pronome relativo, complementatore argomentale e congiunzione consecutiva. Sulla 
base dei dati empirici raccolti attraverso un corpus linguistico creato ad hoc relativo alle 
fasi più antiche delle lingue germaniche e alla luce di evidenze cross-linguistiche prove-
nienti specialmente dal latino, questo articolo propone che i riflessi germanici di *tód, 
che inizialmente fungevano da pronomi dimostrativi, siano diventati determinatori lad-
dove seguiti da un sostantivo e siano stati poi direttamente rianalizzati in complemen-
tatori argomentali attraverso la struttura del dittico inverso. L’argomentale, a sua volta, 
sarebbe stato successivamente rianalizzato per estensione in congiunzione consecutiva 
in contesti consecutivi e in pronome relativo improprio in presenza di antecedente.
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Based on the accepted etymology and within a grammaticalisation framework, the 
Germanic reflexes of the Proto-Indo-European anaphoric pronoun *tód are believed 
to have diachronically acquired the functions of demonstrative pronoun, determi-
ner, relative pronoun, argumental complementiser, and consecutive conjunction. Ac-
cording to the empirical data gathered from an extensive Early Germanic linguistic 
corpus created specifically for this study and considering cross-linguistic evidence 
especially from Latin, this paper suggests that the Germanic reflexes of *tód – which 
initially functioned as demonstrative pronouns – became determiners when followed 
by a noun and were directly reanalysed into argumental complementisers through 
a dipthyque inverse construction. In turn, the argumental complementiser was then 
reanalysed by extension into a consecutive conjunction in consecutive contexts, and 
into a relative d-Pronomen in the presence of an antecedent.

Key words: Germanic languages, grammaticalisation, proto-indo-european anaphoric 
pronoun, relative pronoun, argumental complementiser
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1. Introduction

This article intends to investigate the grammaticalisation processes which 
have led the Present-Day Germanic reflexes of the Proto-Indo-European 
anaphoric pronoun *tód to acquire multiple functions (i.e. demonstrative 
pronoun, determiner, relative pronoun, argumental complementiser and 
consecutive conjunction). 

To this purpose, this research traces the evolution of the reflexes of *tód 
throughout the earliest stages of the Germanic languages by means of a lin-
guistic corpus which was created specifically for this study and which in-
cludes attestations from all three Germanic branches, dating from the second 
to the fourteenth century CE. 

Since the corpus was meant to serve as the basis for a comparative anal-
ysis of the three Germanic branches, the guiding principle in building it was 
to ensure that each branch would be equally represented. For this reason, 
the corpus mainly focuses on one single language per branch, i.e. Gothic for 
the East Germanic branch, Old Norse for the North Germanic branch, and Old 
English for the West Germanic one. While in the first two cases the selected 
languages are the only possible option, the choice to examine Old English, in-
stead of any of the other West Germanic languages, is deliberate and it is due 
to several reasons. Firstly, the Old English written production is much greater 
than that of any other West Germanic language and it thus represents the 
only West Germanic production that is comparable in size to that of Gothic 
and Old Norse. Secondly, most studies in the field seem to have often ne-
glected Old English in favour of Old High German – where some relevant 
structures are undoubtedly more apparent. However, Old English presents 
us indeed with interesting dilemmas, as there exist contrasting accounts on 
a possible early grammaticalisation of relatives – which is exactly the crux 
of this study. Nevertheless, the linguistic corpus prepared for this research 
includes a number of relevant entries from other West Germanic languages 
(i.e. Old High German, Old Low Franconian, Old Frisian and Old Saxon), which 
appear to be consistent with what can be observed in Old English.

According to the accepted etymology and within the frame of a grammat-
icalisation process, the Early Germanic reflex of *tód – which was originally a 
demonstrative pronoun – become a determiner when followed by a noun and 
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was then supposedly reanalysed into a relative pronoun through the dipthy-
que normal structure (Viti 2013). In the presence of verbs such as verba dicendi 
and sentiendi, the relative thus assumedly grammaticalised by extension into 
an argumental complementiser (Axel-Tober 2017), through the dipthyque in-
verse structure, and then, by over-extension, into a consecutive conjunction, 
when found within a consecutive context.

While, as far as each individual language is concerned, this study’s find-
ings are indeed representative and consistent with the existing literature, 
the above-mentioned model in its entirety does not, however, apply to the 
empirical data gathered from the corpus. In fact, based on those data, the 
argumental and consecutive functions appear to have grammaticalised way 
before the relative one.

In order to explain such discrepancy, we must thus resort to cross-lin-
guistic evidence (Narrog and Heine 2018). By comparing the Latin correlative 
structures (De Roberto 2010) with the Germanic ones, we could, in fact, argue 
that the dipthyque normal seems to have only given origin to the Germanic 
w-Pronomen. Following on this hypothesis, this paper then suggests that, on 
the one hand, the argumental complementiser was grammaticalised directly 
from the demonstrative, through a dipthyque inverse construction, and that, on 
the other hand, consecutive conjunctions and relative d-Pronomen derive from 
a later extension of the meaning of the argumental complementiser itself.

While the initial sections of this article present a detailed literature review 
[cf. 2. Theoretical Background] and a description of the linguistic corpus that has 
been compiled for this study [cf. 3. Methodology], the core of this paper is dedi-
cated to the analysis of the data gathered from the corpus [cf. 4. Corpus Analysis] 
and to the proposition of a model which, based on that empirical evidence, aims 
to account for the distinct origins of argumental complementisers and relative 
pronouns [cf. 5 Discussion]. Finally, following a short summary of the main points 
this paper tries to make [cf. 6. Conclusion], a selection of the relevant corpus en-
tries mentioned throughout the article is included in the Appendix section.

2. Theoretical Background

In Present-Day English, the word that covers multiple functions – including 
those of demonstrative and relative pronoun, determiner, and conjunction – 
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and the same can be said, for instance, of das(s)1 and dat in, respectively, Pres-
ent-Day German and Dutch. For this reason, in order to analyse the gram-
maticalisation paths which have led these morphemes to acquire all of the 
above-mentioned functions, it is necessary to provide an overview of the way 
in which the main Present-Day Germanic languages (i.e. English, German, 
Dutch, Danish, Norwegian, Swedish, and Icelandic) express those functions.

EN DE NL DA NO SV IS

Demonstrative
Pronouns/
Determiners  
(Proximal, 
Distal)

this,
that

der-die-das/dieser-
diese-dieses/

derjenige-diejenige-
dasjenige, 

der-die-das dort/
jener-jene-jenes

deze-
dit,
die-
dat

den-
det

den-
det,

denne-
dette

den-det
här,

den-det 
där

ϸessi-
ϸetta,
sá-sú-
ϸað

Definite
Articles the der-die-das de-het

-en/
-et,

den-det

-en/-a/
-et

den-
det, 

-en/-et

-inn/-
n/
-ið,

hinn
Relative
Pronouns  
(w-Pronomen,
d-Pronomen)

who-
what,
that

wie-was,
der-die-das

wie-
wat,

die-dat

hvo-
hvad,
som,
der

som som sem,
er

Conjunctions
(arg, cons)

(that),
so that

(dass),
sodass/
damit

(dat),
omdat/
zodat

(at),
så at

(at),
Slik at/

Så at

(att),
Så att

(að),
svo að

Tabella 1. Forms per function across the main Germanic languages.

2.1. From pronoun to article
Historical linguists and etymologists alike agree on the fact that the equiva-
lents of that (i.e. das(s), dat, det, and ϸað – which are indicated in bold in Table 
1) are indeed its cognates and that their common ancestor is the neuter form 
of the Proto-Indo-European anaphoric pronoun *só-, *sá-, *tód (Sijs 2010).

pie *tód > pg *ϸat > oe thæt, ohg thaz/daz, olf that, on ϸat >  
en that, de das, nl dat, da det, no det, sv det, is ϸað

1 The different distribution of das and dass is due to a mere spelling difference, probably 
introduced to avoid ambiguity (Axel-Tober 2017).
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According to Quiles and López-Menchero (2011), the Proto-Indo-European 
*só-, *sá-, *tód was an anaphoric demonstrative pronoun which tended to ap-
pear at the beginning of sentences, as it had probably originated from a rela-
tive pronoun. It expressed a that-deixis, thus referring to something that was 
generally there, without any specific spatial reference, and could be translat-
ed as either this or that. 

As it is evident from Table 1, that and its cognates do indeed still act as 
demonstrative pronouns in all of the Present-Day Germanic languages taken 
into account and this indicates that the original deictic meaning of *tód has 
been retained to this day, as well as its pronominal and anaphoric nature. 
Since it is therefore clear that the Present-Day Germanic demonstrative pro-
noun is the immediate reflex of the original *tód, it seems acceptable to take 
this specific function as the starting point of this analysis.

Today, though, the Germanic demonstrative pronouns may also be used 
adjectivally as demonstrative determiners. At the time when Proto-German-
ic split from Proto-Indo-European, in fact, the articles system had not yet 
been introduced in the mother language and, when the difference between 
indefinite and definite noun was considered to be crucial, the anaphoric pro-
noun *só-, *sá-, *tód could also act as a definiteness marker. At that stage of 
Proto-Indo-European, however, the relationship between the demonstrative 
and the name to which it referred is assumed to have been of an appositional 
nature (Quiles and López-Menchero 2011), rather than of an adjectival one – 
which would otherwise imply that the category of determiners was already 
in existence. Indeed, it was only with the diachronic emergence of definite 
articles and the resulting appearance of the category of definiteness that a 
change in the syntactic structure of the languages occurred and a determiner 
phrase projection was created (Lyons 1999). 

With the emergence of the category of determiners, the Germanic de-
monstrative pronoun acquired the function of demonstrative determiner, 
while its role as a definiteness marker was then transferred to the rising defi-
nite article, with fairly heterogeneous outcomes among the various languag-
es. On the one hand, German retains the morpheme das also for the neuter 
article, while the English the and the Dutch de both just represent a differ-
ent evolution of the original *tód (Sijs 2010). On the other hand, Norwegian, 
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Icelandic, Faroese, Danish, and Swedish articles are generally expressed by 
means of suffixes – although the latter two languages also use the morpheme 
det as the neuter form of the full article, either as an alternative to (Danish) 
or together with (Swedish) the definite suffix. 

The grammaticalisation path which led the anaphoric demonstrative 
pronoun to become a definite article is considered to be an “innovation,” in 
that an entirely new grammatical category has emerged from this process 
(Lehmann 2002). At an initial stage, the demonstrative could be used free-
ly (i.e. without context constraints) as an apposition of the head noun by 
which it was followed and had a [+deictic] feature. However, at some point, 
this construction was extended to contexts where the deictic reference was 
no longer relevant – i.e. when the demonstrative was used to indicate that 
its head noun had already been mentioned. In this specific context, where 
an anaphoric reference is made, the foregrounded [+anaphoric] feature of 
the demonstrative acted as the bridging context which brought about an 
extension of the meaning of the pronoun itself, through a context-induced 
reinterpretation. Since this new context was incompatible with the original 
deictic meaning of the demonstrative, though, the latter lost its [-deictic] 
function and gave rise to the innovated feature of [+definiteness], which is 
indeed based on anaphoric reference. It is thus during the final phase of the 
process that the new meaning was conventionalised and the demonstrative 
could therefore be used freely with that new acceptation, even in other con-
texts. As already mentioned, some Germanic languages have retained the 
same word both for the article and for the demonstrative, while, probably 
to avoid ambiguity, some others – like English and Dutch – have adopted a 
different and decategorised version of the demonstrative as their definite 
article. Yet, other languages (i.e. Norwegian, Icelandic, and Faroese) do not 
seem to have undergone this process at all [cf. Section 4.2]. 

2.2. From pronoun to subordinator
As far as the grammaticalisation of the anaphoric pronoun is concerned, 
however, the origin of definite articles is only the first of several differences 
between North and West Germanic languages. As shown in Table 1, in fact, 
while in English, German, and Dutch that, das, and dat may also be used – 
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among other forms – as relatives, in no Scandinavian language do the de-
monstratives det and ϸað cover this specific function. This indicates the ex-
istence of two different isoglosses as far as the use of that and its cognates is 
concerned, but also raises questions about what might have caused the two 
sub-families to take these two diverging paths. 

In the North Germanic languages, the relative function is generally ex-
pressed by relative particles [cf. Section 4.3.3], with the sole exception of 
Danish, which also features the relative pronoun hvo, hvad. This pronoun, 
is a cognate of the English who, what, the German wer, was and the Dutch 
wie, wat, and they all are reflexes of the original Proto-Germanic adjective 
interrogative-indefinite pronoun *qos, *qā, *qod (Proto-Indo-European stem 
*kwó-) – which, in turn, had probably originated from an even more ancient 
Proto-Indo-European relative pronoun (Quiles and López-Menchero 2011).

pie *kwó- > pg *hwa- > 
en who, what; de wer, wie; nl wie, wat; da hvo, hvad

Fuß and Grewendorf (2014) refer to these Germanic reflexes as w-Pronomen, 
which usually head free relative clauses and are considered as the only “prop-
er” relative pronouns. On the other hand, they also stress the existence, in the 
West Germanic languages, of the so-called d-Pronomen, which come from the 
surface-identical demonstrative and usually introduce headed relative claus-
es [cf. Section 5]. At a closer look, however, the English relative that can hardly 
be considered as a fully fledged pronoun [cf. Section 4.3.2]. Its invariable form, 
in fact, could lead to it being interpreted as a relative particle (and thus a rel-
ative complementiser), even though, from a diachronic perspective, it could 
also be seen as a “degenerate resumptive pronoun,” i.e. a pronoun which has 
gradually lost its inflectional properties (Haspelmath 2001: 1494-1495).

From this brief account of the Present-Day Germanic relatives system, it 
is therefore clear that – at least as far as the West Germanic languages are 
concerned – there are two competing patterns of development in the forma-
tion of relatives, where the relative w-Pronomen derive from the interroga-
tive-indefinite pronoun and the d-Pronomen originate from the anaphoric de-
monstrative one. For the purposes of this study, however, the most relevant 
forms are indeed those which result to be identical to the demonstrative. 



48 Cristina Resmini

AION-L n. 12/2023 n.s.

The intent is, in fact, that of analysing if and how a demonstrative could be 
grammaticalised into a relative, especially because this pattern seems to be 
quite specific to this particular sub-group of languages. 

Although, traditionally, Proto-Indo-European was assumed to lack subor-
dinate structures and the hypotactic constructions in its daughter languages 
were believed to have descended from paratactic ones, most scholars nowa-
days agree on ascribing “at least relative clauses and some types of adverbi-
al clauses” to Proto-Indo-European itself (Viti 2013: 89). The earliest recon-
structed complex structure is, however, not yet a form of subordination, but 
a form of correlation, i.e. the correlative diptych identified by Minard (1936) 
in Vedic and later found by other linguists in other Indo-European languag-
es, as well. Correlation is a relation between two clauses in which none of the 
two can exist independently from the other. While this makes it a relation 
that is unlike either coordination or subordination, Haudry (1979) maintains 
it might still be considered as the form of relation from which subordination 
stemmed. The correlative diptych is, in fact, neither an independent, nor an 
embedded structure (yet), but rather “a subtype of adjoined relative clause” 
(Hendery 2012: 18), where – in the case of a dyptique normal (Minard 1936) – 
“a preposed relative clause presents a noun phrase, which is anaphorically 
resumed in the subsequent main clause by a demonstrative pronoun” (Viti 
2013: 92). 

(1) a. de *Was er macht, das mach-t er richtig.    
          rel.acc.n.sg he does dem.acc.n.sg does he right.adv2

  ‘What(ever) he does, he does that right’
 b.   de Was er     mach-t, mach-t er richtig.    
        rel.acc.n.sg he does does he right.adv
  ‘What(ever) he does, he does right’

In particular, as shown in (1a), the diptyque normal consists in the adjoining of 
two simple – but not independent – clauses, the first of which is introduced 
by an element which belonged to the interrogative-indefinite pronoun-sys-

2 All the glosses throughout the paper follow the Leipzig glossing rules and the information 
provided is generally restricted to what is specifically relevant for the scopes of this study.
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tem (e.g. was), while the second one is introduced by an anaphoric demon-
strative pronoun (e.g. das). However, over time, one of the two elements has 
been absorbed by the other, thus resulting in sentence (1b). The merger of 
the two elements – or the omission of one of the two – is what has histori-
cally led the correlative diptych to become a hypotactic structure, where the 
clause “was er macht” is embedded in the main clause (i.e. “macht er richtig”), 
as well as what has allowed for the originally interrogative-indefinite pro-
noun to become a proper relative pronoun.

Although this example manages to show the origin of relative subor-
dinates, it does not yet explain if or how the demonstrative could ever be-
come a relative – and the fact that the demonstrative pronoun is dropped 
would rather seem to imply it cannot. Let us thus consider the following 
examples:

(2) a. en I have read the book that you gave me.
 b. de Ich habe das Buch gelesen, das du mir gegeben hast. 
   I have art.acc.n.sg book read.pp dem.acc.n.sg you to.me   given have
   ‘I have read the book that you have given me’
 c. nl Ik heb het boek     gelezen dat je me had  gegeven. 
       I have art.n.sg book   read.pp dem.n.sg you to.me have given.pp
   ‘I have read the book that you had given me’

These three sentences instantiate the use of that, das, and dat as relatives in 
Present-Day West Germanic languages. In order for those words to begin to 
be used as such, however, we have to assume a precedent correlative struc-
ture as in (3a), (3b) and (3c):

(3) a. en *I have read the book that which you gave me.
 b. de *Ich  habe das Buch gelesen, das   was        

   I   have art.acc.n.sg book read.pp dem.acc.n.sg rel.acc.n.sg           
   du  mir  gegeben hast. 
   you  to.me given.pp have

   *‘I have read the book that which you have given me’
 c. nl *Ik heb het  boek gelezen dat  wat   je  me          

   I have art.n.sg book read.pp dem.n.sg   rel.n.sg you to.me
   had  gegeven.
   have given.pp 

   *‘I have read the book that which you had given me’
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In these cases, as the Present-Day outcomes show (2a), (2b), and (2c), the 
resumptive pronoun has prevailed over the proper relative pronoun – which 
has consequently been dropped – and the anaphoric demonstrative pronoun 
has become a relative pronoun in its own right. 

Nevertheless, since English, German, and Dutch all retain both the w-Pro-
nomen and the d-Pronomen forms of the relative we must consider this gram-
maticalisation process as a “renovation” (Lehmann 2002) that is only partly 
innovative, as indeed the new relative (the d-Pronomen) has never complete-
ly replaced the original proper relative. Furthermore, while in  German and 
Dutch there is a complementary distribution among the two pronouns, in 
English, the relative complementiser that can always be replaced by a w-Pro-
nomen, meaning that it is in an overlapping distribution with pronouns like 
who and which (Zimmermann 2012).

Beside the relative, however, there are two more grammaticalisation pro-
cesses among the West Germanic languages in which the words that, das, and 
dat have been involved and these are the paths which have allowed for them 
to also acquire the functions of argumental complementiser and consecutive 
conjunction. 

In historical linguistics studies, the origin and development of the argu-
mental clause is far from being uncontroversial. From the Neogrammarians 
period and up to few years ago, the argumental complementiser in the West 
Germanic languages was traditionally believed to have derived directly from 
the Proto-Indo-European anaphoric pronoun *tód. The anaphoric pronoun 
was, in fact, assumed to have been used cataphorically, when found within a 
paratactic structure and in the presence of verba dicendi and verba sentiendi.

(4) a.   en I know that you are wrong.
 b.   en *I know this: that you are wrong.

In example (4a), for instance, the presumed positioning of the clause bound-
ary would be between that and you (i.e. “I know that | you are wrong”), and 
the demonstrative would thus indeed constitute a cataphoric reference to the 
following clause (i.e. “you are wrong”). Therefore, based on this traditional 
account, the process of reanalysis of the demonstrative into an argumental  
complementiser would consist in the cataphoric demonstrative moving from 
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the end of the first clause to the beginning of the second one, through a shift 
of clause boundary, and in the paratactic structure consequently developing 
into a hypotactic – albeit surface-identical – construction. 

In recent years, however, this hypothesis has been abandoned in favour 
of a new one which sees the argumental complementiser as originating from 
the relative, instead. As most subordinates, in fact, the argumental clause is 
cross-linguistically based on the relative one (Haudry 1979) and it seems only 
fitting that the complementiser introducing it should have originated from 
some form of relative pronoun or complementiser. As further confirmation 
of that, it is believed that the argumental clause had derived from a correl-
ative structure, i.e. the diptyque inverse (Minard 1936), where – contrarily to 
the diptyque normal – “the head noun is contained in the main clause, which 
precedes the relative clause” (Viti 2013: 92), or, in this case, the argumen-
tal one. This correlative structure thus consists of two adjoined clauses: the 
first one presents a demonstrative pronoun used cataphorically, while the 
second one is introduced by a relative (4b) – which can either be a relative 
complementiser as in English, or the neuter form of the relative pronoun, as 
in German and Dutch. 

According to this second hypothesis, which has been especially put 
forward by Axel-Tober (2017), the argumental complementiser is indeed 
assumed to derive from a correlative structure where one element is the 
optionally silent demonstrative and the other element is the already gram-
maticalised relative d-Pronomen. In this case, the demonstrative could easily 
be dropped in order to simplify the structure and the d-Pronomen would thus 
prevail with no shift of clause boundary because it has always belonged to 
that second clause. 

Therefore, we may maintain that, when in the presence of some specific 
categories of verbs [cf. Section 4.4] the relative d-Pronomen has been reanal-
ysed as an argumental complementiser, through a context-induced “exten-
sion” of its meaning.

On the other hand, the grammaticalisation path which has seen that and 
its West Germanic cognates take on the function of consecutive conjunction 
is an “overextension,” in that it represents the extension in meaning of an 
already extended element, such as the argumental complementiser. When in 
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the specific context of the consecutive construction (e.g. so+adj/adv...that), 
in fact, the argumental complementiser is assumed to have undergone a “se-
mantic bleaching” in which it has lost its semantic function and acquired a 
merely syntactic one. 

As for the argumental complementiser and consecutive conjunction in 
the North Germanic languages, the forms reported in Table 1 are at (Danish, 
Norwegian), att (Swedish), and að (Icelandic). Although these morphemes are 
formally different from the Scandinavian demonstratives and even from the 
West Germanic that, das, and dat, a reconstruction which sees them as just 
different reflexes of the same Proto-Indo-European pronoun *tód is not only 
plausible, but quite popular among scholars (Harbert 2007; Bisang and Mal-
chukov 2020).

pie *tód > pg *ϸat > on ϸat/at > 
Demonstratives: da det, no det, sv det, is ϸað / Conjunctions: 

da at, no at, sv att, is að

Since, in fact, we would only need to postulate the dropping of the first conso-
nant (Vigfusson 1874:28-29) for this development to be acceptable, we cannot 
exclude this possibility just on grounds of reconstruction. In this scenario, at, 
att, and að are cognates of that, dass, and dat and, although they seem to have 
mostly skipped the other grammaticalisation processes (i.e. demonstrative 
> definite article; demonstrative > relative3), they have been reanalysed into 
argumental complementiser and consecutive conjunction [cf. Section 4.4.3]4.

On the flip side, though, there seems to exist the possibility that at, att, 
and að all derive from the above-mentioned homographic preposition and 
conjunction, which, according to Vigfusson (1874:25-28), is a cognate of the 

3 Interestingly, though, while this is no longer true in Present-Day Icelandic, Vigfusson 
(1874: 29) mentions that the now archaic at (now replaced by að) could also be used as a less 
frequent alternative of the relative particle er, thus implying that the grammaticalisation of 
the demonstrative into a relative might indeed have happened, although no trace of it is left in 
Present-Day Icelandic.

4 If this hypothesis were true, we would also have to assume a spelling difference between 
the demonstrative and the conjunction (not unlike that of the German das/dass), and to accept 
the existence in Present-Day North Germanic languages of a homographic preposition and con-
junction.
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English preposition at and has originated from the Proto-Indo-European 
preposition ad.

pie *ad > pg *at > on at > da at, no at, sv att, is að

The preposition ad, which meant to, by and near, was then reanalysed as a 
subordinating conjunction (translatable as the English conjunction to) and, 
if this second hypothesis could hold, further extended to the functions of 
argumental complementiser and consecutive conjunction.

In the first case, North and West Germanic languages would all belong 
to a single isogloss, as far as most of the grammaticalisation paths of the 
Proto-Indo-European *tód are concerned. In the second case, on the other 
hand, we would be in the presence of two very distinct isoglosses among sis-
ter languages featuring cognate demonstratives. Although traditionally the 
first hypothesis seems to be the most accredited one, it is still interesting to 
analyse the validity of the second one, as it would appear to be plausible, not 
only from a linguistic point of view, but also from a historical one. Indeed, 
the discriminating factor in the matter is presumed to be the influence of 
Latin syntax on the Germanic languages, which has been of a major signifi-
cance among the West Germanic languages, but virtually non-existent on the 
North Germanic ones. 

2.3. Grammaticalisation and typology
This concept, however, raises the long-standing question of what could be the 
triggering factors which may lead to the grammaticalisation of some specific 
elements of a language. According to Heine and Kuteva (2010:380), grammat-
icalisation is the unidirectional process which allows for lexical forms to de-
velop into grammatical forms, and for grammatical forms to evolve into even 
more grammatical ones. Assuming that every kind of linguistic evolution is the 
result of language change, when it comes to grammaticalisation, we have to 
consider that it is mainly motivated by the need to use “linguistic forms that 
are concrete, easily accessible, and/or clearly delineated to also express less 
concrete, less easily accessible, and less clearly delineated meaning contents” 
(Heine and Kuteva 2010: 381). In order for these processes to be set into mo-
tion, though, we need to also factor in a certain amount of creativity, “whereby 
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existing material is combined in novel ways to produce new artefacts” – i.e. 
new linguistic meaning and structures (Heine and Kuteva 2010: 381).

There are several accounts on how grammaticalisation processes may 
occur within a language, but most scholars have favoured either a transfor-
mational-generative approach or a typological perspective as the theoretical 
framework for their studies. 

The transformational-generative approach is especially grounded in 
Chomsky’s notions of “deep structure” and “surface structures” as the two 
coexisting levels of representation within a language. The first one contains 
all the information relevant to semantic interpretation, while the latter con-
tains all the information relevant to phonetic interpretation alone (Chomsky 
1988: 14-15). According to this approach, syntactic change is generally as-
sociated with child language acquisition, in the sense that it is seen as part 
of what happens in the transition of grammars from one generation to the 
next5 (Campbell 1998:234-235). The child learners, in fact, are presumed to 
construct their own grammar on the basis of the input they receive from the 
adults around them. However, learners’ acquisition of grammar will be limit-
ed to the surface structure of the input they have received and processed, and 
there is thus no guarantee that the grammar they have acquired does coin-
cide with the deep structure of the adults’ grammar. Furthermore, language 
speakers may at some point add rules to their grammar which would make 
it no longer optimal6 and, it will thus be up to the children of the following 
generation to restructure the non-optimal adult grammar and make it more 
optimal, as they construct their own internal grammar. Indeed, Kroch (2001: 
2) argues that language change is “by definition a failure in the transmission 
across time of linguistic features,” while Roberts and Roussou (2007) claim 
that syntactic change can be interpreted as parametric variation. Finally, 
in more recent works, Biberauer & Roberts (2017: 134) attempt to integrate 
“the concerns of historical syntax with those of generative grammar” and 

5 According to Heine and Kuteva (2010: 382), “a sine qua non for grammaticalisation is the 
transmission of linguistic knowledge from one generation to the next.” 

6 Optimality occurs when natural language grammars create structures which are designed 
to interface perfectly with other components of the mind, i.e. speech and though systems (Rad-
ford 2004: 9).
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propose that the parameters of Universal Grammar are not pre-specified, as 
they, instead, supposedly emerge from the interaction subcounsciously op-
erated by the acquierer between the three factors of language design, i.e. the 
Universal Grammar, the primary linguistic data and the non-domain-specific 
cognitive optimisation principles. 

Although such descriptions of how syntactic change occurs are certainly 
valid ones, they cannot provide a satisfactory answer as to why certain el-
ements of a specific language do indeed grammaticalise whereas others do 
not, nor as to how unrelated languages may take similar paths, while related 
ones behave differently.

It thus appears evident that there must be some other factor at play, be-
sides the ones we have already mentioned, and that is language typology. The 
diachronically typological approach is in fact the one that has been adopted 
for this study.

Typology is “the study of structural differences and similarities between 
languages” (Velupillai 2012: 15) and, while synchronic typology aims at list-
ing and categorising all possible patterns, diachronic typology attempts 
to explain why such patterns exist and why they change (Pat-El 2021). Ac-
cording to Bybee (2006), some universal mechanisms lead, in fact, to path-
ways of change which then reflect on synchronic linguistic structures and, 
since these patterns are often cross-linguistically similar, their synchronic 
outcomes may indeed bear some resemblance. In particular, the typolog-
ical features of a language are expected to correlate with some aspects of 
grammaticalisation, in that “certain criteria of grammaticalisation may ap-
ply differently to different types of language” and this correlation does not 
appear to be unidirectional, as it is argued both that “typological features 
influence aspects of grammaticalisation” and that “grammaticalisation mo-
tivates structural features that can be typologised” (Narrog and Heine 2018: 
1-2). Therefore, whereas generative approaches tend to reduce grammati-
calisation “to an essence that is universal and not amenable to typological 
influences” (Narrog and Heine 2018: 4), from a typological perspective, it is 
argued that “the likelihood for a certain grammaticalisation process to ap-
pear is at least to some extent dependent on structural properties of the lan-
guage” (Dahl 2018: 95). Furthermore, Narrog and Heine (2018: 14-15) main-
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tain that there exists a general tendency in languages to “follow already 
trodden grammaticalisation paths and to reproduce or flesh out established 
grammatical categories [...] rather than to create entirely new structures 
and categories,” while they also claim that when languages diverge from 
this “tendency towards conservatism, or inertia,” it is most likely due to 
intense language contact. 

When it comes to similarities in development between languages, how-
ever, typology, tends to reject the hypothesis of language contact and prefers 
to explain them as parallel independent developments due to “similarities in 
preconditions – either internal, i.e. shared structural properties, or external – 
shared ecologies, or universal cognitive properties” (Dahl 2018: 79).

As descendents of a common ancestor, in fact, the Germanic languages 
are expected to bear varying degrees of resemblance to all of the other 
Indo-European languages, even though they belong to different branches 
and have not had direct or significant contact with them after they split 
from the mother language. Moreover, towards the end of the twentieth 
century, some scholars identified an European linguistic area, i.e. the so-
called “Standard Average European”, or SAE, which mainly consists of the 
Romance, Germanic, Balto-Slavic, and Balkan languages, as well as the 
non-Indo-European westernmost Finno-Ugrian languages. As a linguistic 
area, the Standard Average European comprises a number of geographi-
cally contiguous languages that “share structural features which cannot 
be due to retention from a common proto-language and which give these 
languages a profile that makes them stand out among the surrounding lan-
guages” (Haspelmath 2001: 1492).

Following on these concepts, the shared properties within either a lan-
guage family or a language area seem to have a major role also as far as gram-
maticalisation is concerned. For this reason, it is necessary to broaden the 
scopes of this study and further analyse the already discussed grammaticali-
sation paths, from an Indo-European perspective. 

As mentioned earlier, articles are typically considered as a late Proto-In-
do-European feature which only appeared after the daughter languages had 
already started to separate from the mother language. This explains why Lat-
in and the early Homeric Greek lacked definite articles, while later forms of 
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Ancient Greek, the Romance languages, and even the Present-Day Germanic 
languages do not. However, these languages belong to different Indo-Euro-
pean branches and they have introduced the articles system at very differ-
ent times. Interestingly, however, the grammaticalisation path which has 
brought them to acquire the definite article is exactly the same as the one we 
have already described and started with the language-specific reflex of one 
of the Proto-Indo-European demonstratives.

pie *tód > gr τó (art.nom.n.sg) 
lat ille (dem.nom.m.sg) > it il (art.m.sg)

Besides *só-, *sá-, *tód, in fact, Proto-Indo-European also featured a second 
anaphoric demonstrative pronoun, i.e. *is, *ieh2-, *id – from which, for in-
stance, the Latin pronoun is, ea, id originated and which, in turn, had derived 
from an even older demonstrative of stem *i- (Quiles and López-Menchero 
2011). However, according to Quiles and López-Menchero (2011), in Pro-
to-indo-European, there was another pronoun which had stemmed from the 
anaphoric stem *i-, i.e. the original relative pronoun *įos, *įā, *įod, from which 
many Indo-European languages, including Indo-Iranian, Greek, Phrygian and 
Slavic, have derived their relative pronoun. While *įos, *įā, *įod usually in-
troduced appositive-explicative relative clauses, however, there also existed 
a second relative pronoun, which introduced attributive-restrictive clauses 
and came from the Proto-Indo-European interrogative-indefinite pronouns 
*qis, *qid (substantive form) and *qos, *qā, *qod (adjective form) – from which, 
as already mentioned, the Present-Day Germanic w-Pronomen derive. From 
*qis, *qid, on the other hand, the Latin quis, quid originated, which then pro-
duced reflexes in the Romance languages, such as the Italian chi, che (cosa) 
and the French qui, que. 

As we can thus see from this account, Proto-Indo-European itself is as-
sumed to have featured a complementary distribution between two rela-
tive pronouns which had originated from competing patterns, i.e. one from 
a demonstrative stem and the other from an interrogative-indefinite one. 
Although in Present-Day SAE languages, relatives based on a demonstrative 
are not common (Haspelmath 2001:1494), from a typological perspective, 
we may justify the fact that (West) Germanic demonstratives are assumed 
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to have been reanalysed into relatives, on grounds of the apparently similar 
origin of one of the Proto-Indo-European relatives.

As for the formation of relative, argumental, and consecutive clauses, the 
plausibility of the grammaticalisation paths which we have described for the 
(West) Germanic languages is corroborated by cross-linguistic evidence. In fact, 
complex sentences in Latin are believed to have originated from correlative 
structures, where the merger of two elements into one gave rise to different 
types of subordinate clauses and the merged element became a subordinator. 

More specifically, according to De Roberto (2010), relative clauses in 
Latin derived from the diptyque normal structure, where the pronoun is 
had an anaphoric function and was, over time, absorbed by the interroga-
tive-indefinite pronoun qui, which was thus grammaticalised into a relative 
pronoun (5). 

(5) lat Qui bene amat, (is) bene castigat.  
   rel.nom.m.sg well loves pers.nom.3sg well chastises

  ‘Who well loves, he well chastises’
(De Roberto 2010)

Following on this explanation, when in the presence of verba dicendi and verba 
sentiendi, the already grammaticalised relative pronoun was also reanalysed 
into an argumental complementiser through the diptyque inverse structure 
(De Roberto 2010), where the demonstrative element was used cataphorically 
and, once again, dropped and absorbed by the relative (6). Moreover, just as 
in the (West) Germanic languages, the grammaticalised argumental comple-
mentiser was reanalysed into a consecutive conjunction, by “overextension.”

(6) lat Qui bene amat, (is) bene castigat.  
   rel.nom.m.sg well loves pers.nom.3sg well chastises

  ‘Who well loves, he well chastises’
(De Roberto 2010)

(6) lat Legati  renuntiaverunt hoc, quod Pompeium in       
  envoys  reported dem.acc.n.sg rel.acc.n.sg Pompeius in
  potestate  haberent.
  power   had.3pl         
  ‘The envoys reported this: that they had Pompeius in their power’

 (De Roberto 2010)
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Indeed, it thus appears that the only difference between the Germanic and 
the Italic grammaticalisation of relative pronouns, argumental complemen-
tisers and consecutive conjunctions, is the element they have selected to un-
dergo those paths – in the first case, the demonstrative prevailed, whereas, 
in the second one, the interrogative-indefinite was favoured. Although it re-
mains uncertain (while still acceptable, as discussed above) why that would 
be the case for the Germanic languages, in typological accordance with the 
grammaticalisation paths undergone by the Italic relative pronoun, it is 
plausible to assume that the element being reanalysed into an argumental 
complementiser in the Germanic languages was indeed the relative, and not 
the demonstrative7.

While, at this point, the general outline of the above-described grammati-
calisation paths seems to be – at least on principle – fairly acceptable, the aim 
of this study is that of trying to shed some light on the multiple controversies 
pertaining to this topic. 

3. Methodology 

The linguistic corpus which has been compiled specifically for this study 
consists of about eight hundred sentences from the earliest attested stag-
es of the main Germanic language. These sentences were mostly gathered 
from three different sources: the Early Indo-European Online repository by 
the University of Texas at Austin, the RuneS website, and the handbook 
of Germanic Philology Old English and its Closest Relatives by Orrin W. Rob-
inson. 

The prime criterion employed to select the relevant sentences was the 
presence within each one of them of at least one element which, according 
to the Present-Day English translation provided, could be rendered as that. 
At a later stage, the collected entries were further selected, by only keeping 
those which covered one of the functions that have been instantiated so far 
(i.e. demonstrative pronoun, demonstrative determiner, definite article, rel-
ative pronoun, argumental complementiser, and consecutive conjunction). 
Any token which, despite its function, did not have a relevant origin (e.g. Old 

7 This hypothesis does, however, still need testing.
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English swaswa is a consecutive conjunction meaning so that, but it clearly 
does not derive from any form of the Proto-Indo-European *tód) was disre-
garded. 

For what concerns the selection of the languages to analyse, as already 
discussed [cf. Section 1], the cardinal principle was to provide a balanced 
account of each Germanic branch, in order to make sure any statistic result 
would be significant. Beside Gothic (East Germanic branch) and Old Norse 
(North Germanic branch), Old English was thus chosen among the West Ger-
manic languages as it is the most represented one. Furthermore, Old English 
happens to pose major issues especially as far as the grammaticalisation of 
relatives is concerned, but has not been investigated as much as other lan-
guages, like Old High German, have. Nonetheless, some runic inscriptions 
and a handful of illustrative sentences from other West Germanic languages 
(i.e. Old High German, Old Low Franconian, Old Frisian, Old Saxon, and Mid-
dle English) are also included in the corpus.

From a chronological point of view, the oldest dated entries in the cor-
pus are taken from the few surviving runic inscriptions in Older Fuþark, 
which date from the second half of the second century CE to the end of 
the seventh century. The corpus also features some interesting Younger 
Fuþark (700-1325) and Fuþork (700-1100) inscriptions. While it is debat-
ed whether Older Fuþark should be defined as Proto-Norse or as a form 
of Common-Germanic (Robinson 1992), it is clear that Younger Fuþark 
inscriptions are purely Scandinavian, whereas Fuþork is considered as a 
form of Old English. Notably, the oldest runic inscriptions typically con-
sist of one or two descriptive words and serve the purposes of “naming 
objects, naming the owners of objects, naming the carver of the runes, 
naming the person memorialised, or some combination of the above” 
(Robinson 1992: 95-96). 

As for non-runic texts, the corpus covers quite an extensive period of 
time (roughly from the fourth century to the late fourteenth century) and 
a wide range of text genres. In particular, as far as Gothic is concerned, the 
passages which have been inserted in the corpus are taken from the Gos-
pels in Wulfila’s Bible (fourth century) and from the Skeirins – a fifth century 
commentary on the Gospel of Mark. Religious content may however also be 
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found in some West Germanic entries, and especially in those taken from the 
following texts:

- An Old English poetic paraphrase of the Genesis written by an English 
monk around 1000;

- The Old Saxon alliterative epic poem Heliand (first half of the ninth 
century), where an account of the life of Jesus is provided, through the 
combination of all four Gospels; 

- The ninth century Old High German eschatological poem Muspilli; 
- The word-for-word interlinear translations from Latin of the Gospels 

and the Book of Psalms in, respectively, Old High German and Old Low 
Franconian8, for which no certain date can be provided;

- The Middle English historical and religious poem Cursor Mundi (1300).

With respect to religious texts in Old Norse, on the other hand, we are mainly 
referring to the myths of the Germanic heathendom which may be found in 
some excerpts of a 1270s manuscript of Eddic poetry which is included in the 
corpus, as well as in some passages from the Prologue of Snorri Sturluson’s 
(1179-1241) prosaic Edda.

Besides religious content, however, a significant number of the entries 
in the corpus are taken from historical accounts, such as the Old English An-
glo-Saxon Chronicle (years 755, 897, and 991) and their most recent realisation, 
i.e. the Peterborough Chronicle (year 1087) – of which some passages written in 
the Middle English period (year 1137) are also included. Similar accounts also 
existed in Old Norse literature and some examples may be found in sentences 
taken from an account of the Battle of Stamford Bridge in 1066 and in the 
Íslendingabók, or the Book of Icelanders, which was written by the priest Ari 
Þorgilsson (1067-1148) and dealt with the early history of Iceland.

Among Old Norse literary texts, we may also find the so-called “family 
sagas,” which usually narrate the story of the families that first settled in 

8 While some scholars claim that this language may be called “Old Dutch,” Robinson (1992: 
205) argues that it rather is “the oldest stage of the Limburgic dialect of Dutch, which differs 
substantially from the standard language.” For this reason, it is thus preferable to define this 
early phase as “Old Low Franconian.”
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Iceland. This genre is represented in the corpus through passages from the 
Brennu-Njáls Saga (composed around 1250-127 by an unknown author) and 
from a fourteenth century manuscript of the Egils Saga, whose author might 
again be Snorri Sturluson. In addition to family sagas, however, the corpus 
also contains some excerpts from “legendary sagas,” like the Grettis Saga and 
the Hrólfs saga (both taken from fourteenth century manuscripts), which tell 
stories of heroes and warriors and whose genre greatly resembles that of epic 
poems such as the Old English Beowulf, of which some passages taken from a 
1000 lone manuscript are provided. 

The corpus also includes entries from two Old English elegiac poems 
from the tenth century Exeter Book (i.e. The Seafarer and The Wanderer), a lec-
ture on the poet Caemdon by the Venerable Bede (671-735), and King Al-
fred’s (c. 848-899) account of The Voyages of Ohthere and Wulfstan, as well as 
some sentences taken from more recent sources, like the Old Frisian 1300 
Asegabook (i.e. the legal code of the Frisians inhabiting the Rustringian re-
gion of Frisia) and Geoffrey Chaucher’s Tales of Canterbury, from the Middle 
English period (1387).  

Once all the relevant sentences had been collected, the tokens that were 
translatable as that were analysed by part of speech and by the syntactic func-
tion they covered within the context of the sentence. Based on the syntactic 
function of the entries, the corpus was thus divided into four separate tables9: 
demonstratives, articles, relatives and conjunctions. All of the entries featured 
in these tables were ordered chronologically, based on the assumed dating of 
the manuscript from which they were taken, and a number of variables were 
included so as to provide a more detailed analysis of the tokens in question.

As it is evident from the selection included in the Appendix section, each 
entry is associated with a progressive number, in order to make any refer-
ence throughout the paper more accessible. The first few columns indicate 
the language and text from which the sentence was taken, as well as its dat-
ing. The last two columns, on the other hand, feature the translation of the 
sentence and the source from which the entry itself was collected. Although, 

9 A selection of each of the four resulting tables is presented in the Appendix section of this 
paper.
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more often than not, the translation was already provided in the consult-
ed repositories, adjustments were made when a more literal translation was 
needed to render the structure of the original sentence more apparent. Fi-
nally, the primary sources that had been consulted to compile the corpus [cf. 
Primary sources in Bibliography] were associated with a letter and the rele-
vant letter for each of the entries was thus inserted in the “Source” column.

However, there are some differences among the tables which are worth 
analysing separately. The “Demonstrative” table indicates the form from 
which the token came (e.g. sa comes from sa, so, þata), its semantic agree-
ment by case, gender, and number and, finally, its syntactic function – i.e. 
demonstrative pronoun, demonstrative determiner, or person pronoun. In 
this table, the “Part of Speech” column is not included, as it was the same (i.e. 
demonstrative pronoun) for all of the entries.

Similarly, since the syntactic function was the same for all the entries in 
both the “Article” and “Relative” tables, only the origin of the token and the 
semantic agreement are indicated.

In conclusion, the “Conjunction” table includes both the syntactic func-
tion of argumental complementiser and that of consecutive conjunctions, 
and the entries are therefore analysed by origin of the token and syntactic 
function. While they were all uninflected forms and the semantic agreement 
was thus irrelevant, the verb by which the argumental clause is introduced 
was highlighted, in the case of argumental complementisers, as well as the 
possible presence of a consecutive structure (e.g. so+adv/adj that), in the 
case of a consecutive conjunction.

4. Corpus analysis

4.1. Demonstratives
As already discussed, the Proto-Indo-European anaphoric pronoun *só-, *sá-, 
*tód is the common ancestor of at least some of the demonstrative pronouns 
and determiners which we find in the Present-Day Germanic languages. As 
shown in Table 2, this is true for the earliest stages of the Germanic lan-
guages, as well. Although, in fact, the Gothic form jáins and the Old Norse 
hann and hinn do not derive from *só-, *sá-, *tód, most of the demonstratives 
represented in the corpus are indeed recognised as its reflexes (e.g. in bold, 
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the Gothic sa, so, þata, the Old English sē, sēo, ðæt and the Old Norse sá and 
sjá). 

Forms
Gothic Old English Old Norse

sa, so, 
þata  jáins Tot. sē, sēo, 

ðæt Tot. hann hinn sá sjá Tot.

No. Instances 35 3 38 28 28 55 2 135 1 198
Demonstrative

Pronoun 13 0 13 12 12 8 2 82 1 93

Demonstrative
Determiner 8 2 10 12 12 1 0 11 0 17

Third-Person
Pronoun 14 1 15 4 4 46 0 42 0 88

Table 2. Distribution of deictics within the corpus.10

As it is evident from the table, in all of the Germanic branches, the demon-
stratives tended to function not only as deictic pronouns, which could then 
be used both cataphorically (7) and anaphorically (8), but also as demonstra-
tive determiners (9) and third-person pronouns (10). While in most Pres-
ent-Day Germanic languages this latter use has been dropped, the determin-
er function has been preserved and even consolidated.

(7) got Sa ist sunus meins sa liuba   […].                           
  this is son my the beloved11 
  ‘This is my son, the beloved.’

 [cf. Appendix, no. 3]

(8) got Jah þatei gasaƕ jag gahausida þata weitwodeiþ.  
  and what saw.3sg and heard that      testify.3sg
  ‘And what he saw and heard, that he testifies.’ 

[cf. Appendix, no. 4]

10 In line with the choices that have been made regarding the corpus, Table 2, as well as most of 
the tables included in this paper, only features instances from one language per Germanic branch 
(i.e. Gothic, Old English and Old Norse). Although, as already mentioned in Section 3, the intent 
behind this decision was to provide an even representation of each branch, this has not always 
been the case, since the linguistic corpora of the different languages are obviously not equivalent.

11 Relevant elements are often not glossed for morpheme, as the relative information can be 
found either in the textual explanation of the examples or in the provided tables.



65Grammaticalisation paths of the Proto-Indo-European…

AION-L n. 12/2023 n.s.

(9) on Fyrir  þá sǫk  [...].                                                         
  for  that reason
  ‘For that reason.’

[cf. Appendix, no. 8]

(10) en Mid þǣm þæt manige [...] forðfērdon.                              
  among them (the) many died
  ‘Among them, many [...] died’

[cf. Appendix, no. 6]

The aim of this section is therefore to provide an overview of how the de-
monstratives are represented within the corpus, while analysing each of the 
three Germanic branches separately and making some considerations on the 
evolution of the demonstratives systems in the different languages.

4.1.1. East Germanic
Table 3 accounts for the use of demonstratives in Gothic, in that each lemma 
instantiated in the demonstratives part of the corpus is analysed by case, 
number and gender and the number of occurrences per syntactic function 
is registered. The table also features information on the texts where such 
function was featured and the dating of those texts.

Demonstrative 
Pronoun

Demonstrative 
Determiner

Third-Person 
Pronoun

Inflection No. Text, 
dating No. Text, 

dating No. Text, 
dating Tot.

ijos nom - pl 0 - 0 - 1 Gospels, 
4th cent. 1

jainaim12 dat m pl 0 - 1 Gospels, 
4th cent. 1 Gospels, 

4th cent. 2

jainans13 acc m pl 0 - 1 Gospels, 
4th cent. 0 - 1

12 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 3.

13 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations 
is therefore not relevant for the purposes of this study and it is not included in the sum total 
reported in the last row of Table 3.
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sa nom m sg 2 Gospels, 
4th cent. 1 Gospels, 

4th cent. 0 - 3

soh nom f sg 0 - 1 Gospels, 
4th cent. 1 Gospels, 

4th cent. 2

þai nom m pl 1 Gospels, 
4th cent. 1 Gospels, 

4th cent. 1 Gospels, 
4th cent. 3

þaim dat
m

pl
1 Gospels, 

4th cent. 0 - 5 Gospels, 
4th cent.

7
n 1 Gospels, 

4th cent. 0 - 0 -

þamma dat m sg 0 - 1 Gospels, 
4th cent. 1 Gospels,

4th cent. 2

þata

nom n sg 1 Gospels, 
4th cent. 0 - 1 Gospels, 

4th cent.

11
acc n sg

3

Gospels, 
4th cent.; 
Skeireins, 
5th cent

2 Gospels, 
4th cent. 3 Gospels, 

4th cent.

þat(uh) 1 Gospels, 
4th cent. 0 - 0 -

þis gen n sg 1 Skeireins, 
5th cent. 0 - 0 - 1

þize gen n pl 1 Gospels, 
4th cent. 0 - 0 - 1

þo

nom
n sg 1 Skeireins, 

5th cent. 0 - 0 -

4

n pl 0 - 0 - 1 Gospels, 
4th cent.

acc

f sg 0 - 1 Skeireins, 
5th cent. 0 -

n pl 0 - 1 Gospels, 
4th cent. 0 -

Tot. 13 8 14 35

Table 3. Distribution of Gothic deictics in the corpus.

The table provides a first confirmation of what has been discussed so far, in 
that – as expected – most of the instantiated lemmas are but inflected forms 
of the Gothic demonstrative sa, sō, þata, which originated from the Proto-In-
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do-European *só-, *sá-, *tód and, just like it, expressed a that-deixis. Interest-
ingly, the only exceptions are the forms jainans and jainaim which represent 
the distal-deixis inflected forms of jáins, jaina, jainata and both derive from 
the Proto-Germanic *jainaz, *jenaz – just as the Present-Day German distal 
demonstrative jener, jene, jenes does (Keretchashvili 2021). The very fact that 
this form exists in German and is in a complementary distribution with the 
proximal demonstrative der, die, das (i.e. a reflex of *só-, *sá-, *tód) seems to 
indicate that the demonstratives deriving from jáins, jaina, jainata and those 
deriving from sa, sō, þata might have been in a complementary distribution 
in Gothic, as well.

If this were the case, we could assume that the Gothic demonstrative 
forms deriving from *só-, *sá-, *tód were already fully grammaticalised as de-
monstrative determiners as early as in the fourth century. In fact, as results 
from Table 3, the inflected forms of sa, sō, þata function as demonstrative 
pronouns – used both cataphorically (7) and anaphorically (8) – as well as as 
demonstrative determiners, when in adjectival position. Moreover, the Gothic 
sa, sō, þata also appears to have largely been used as a third-person pronoun.

There does not appear to be a pattern by which certain forms alone might 
take on specific functions, while others could not. While, within the pool of 
sentences analysed in the corpus, some forms do not feature all of the func-
tions taken into consideration, it is reasonable to assume that this is just im-
putable to the fact that the entries gathered for the corpus were too few and/
or – having been randomly chosen – not representative enough.

Despite its being a closed-corpus language, Gothic still represents the 
optimal point of departure for this research as it is the earliest attested Ger-
manic language. On the one hand, we can, in fact, assume a closer resem-
blance with the non-attested Proto-Germanic language and expect Gothic 
to thus provide us with invaluable insight on those earlier stages of the Ger-
manic languages. On the other hand, however, we need to bear in mind that 
all the Gothic texts we have today are translations from Koine Greek and that, 
on these grounds, the written form of the Gothic language has been largely 
influenced and even shaped by it.

Nevertheless, seeing how Koine Greek demonstratives worked further 
confirms the patterns shown in the corpus. In Greek, in fact, the grammat-
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icalisation of demonstratives into determiners had occurred already in the 
Classical period and was preserved throughout the Koine Greek time so that 
the demonstratives could be used indifferently as pronouns or adjectives. 

While a third-person pronoun existed in Greek, however, it was rarely 
used and often replaced by the oblique cases of the demonstrative αὐτός, 
αὐτή, αὐτό (Rydberg-Cox 2021). This is not unlike what seems to have hap-
pened in Gothic, where – despite the existence of the “proper” third-person 
pronoun is, eis, ita (Keretchashvili 2021) – the demonstrative sa, sō, þata is 
often preferred.

4.1.2. West Germanic
With regards to the Old Enlgish demonstratives, as seen earlier on in this 
chapter, all of the instances of demonstratives in the corpus are inflected 
forms of sē, sēo, ðæt – i.e. an Old English reflex of the Proto-Indo-European 
*só-, *sá-, *tód. In Old English sē, sēo, ðæt used to express a that-deixis, while 
today, after the dropping of the distal pronoun yon (from the Proto-Germanic 
*jainaz, jenaz), its descendent that, those has taken over the distal-deixis.

Demonstrative 
Pronoun

Demonstrative 
Determiner

Third-Person 
Pronoun

Inflection No Texts, 
Dating No Texts, 

Dating No Texts, 
Dating Tot.

ðæt acc n sg 0 - 1

The Voyages 
of Ohthere and 
Wulfstan (848-

899)

0 - 1

þā acc - pl 0 - 2
The Vener-
able Bede 
(671-735)

0 - 2

þa acc f sg 1 Genesis, 1000 1 Genesis, 1000 0 - 2

þām dat m sg 0 - 0 - 1 Exeter Book, 
10th cent. 1

þam dat - pl 0 - 2
Peterborough 

Chronicle, 
1087

0 - 2

þāra gen - pl 1
Anglo-Saxon 

Chronicle 
(y. 897)

0 - 1
The Venera-

ble Bede (671-
735)

2
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þǣm

dat

- pl 0 - 1
Anglo-Saxon 

Chronicle 
(y. 897)

0 -

4n sg 0 - 1

The Voyages 
of Ohthere and 

Wulfstan 
(848-899)

0 -

nom n sg 1
Anglo-Saxon 

Chronicle 
(y. 897)

1
Anglo-Saxon 

Chronicle 
(y. 897)

0 -

þæs gen n sg 4

Anglo-Saxon 
Chronicle (y. 
755, 897); 

Beowulf ’s Pro-
logue, 1000

0 - 0 - 4

þæt14 

3

The Voyages 
of Ohthere and 
Wulfstan (848-

899); Anglo-Sax-
on Chronicle (y. 
991); Beowulf ’s 
Prologue, 1000

0 - 1

The Voyages 
of Ohthere and 
Wulfstan (848-

899)

10

3

The Venerable 
Bede (671-735); 

Anglo-Saxon 
Chronicle (y. 
755); Exeter 

Book, 10th cent.

3

The Voyages 
of Ohthere and 
Wulfstan (848-
899); Genesis, 

1000

0

Tot. 3 28

Table 4. Distribution of Old English deictics in the corpus.

As shown in Table 4, the few instances of demonstratives featured in the 
corpus were almost equally used both pronominally and adjectivally – thus 
showing that also in Old English the grammaticalisation of demonstrative 
pronouns into determiners had already taken place.

Conversely, there are only three sentences in which the demonstrative 
is used as a third-person pronoun and that leaves the question open about 

14 Spelling variation of þæt.
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whether the pool of entries was again too small and not representative enough, 
or whether those were merely sporadic uses which had never really become 
established. Either way, based on some extracts from the Canterbury Tales, this 
specific use seems to have already been dropped by the Middle English period.

As for the other West Germanic languages, as reported in the corpus 
through few but significant examples, the Old Saxon that, the Old Frisian thi, 
thiu, thet and the Old High German daz, thaz – as well as their inflected forms – 
all functioned as both demonstrative pronouns and determiners with deictic 
function when used in adjectival position. In addition, Old High German fea-
tured a second demonstrative pronoun, thiz, which had an emphatic function.

Old Low Franconian, on the other hand, stands out for being the only 
West Germanic language in which the grammaticalisation of determiners ap-
pears to have not yet occurred. The demonstrative thie, therefore, was proba-
bly only used as an anaphoric pronoun with deictic function (11).

(11) olf Ginathi in uuarheide sina uue sal thia suocan?  
  grace and truth his who shall those question 
  ‘His grace and truth, who shall question those?’

 [cf. Appendix, no. 9]  

Nevertheless, this seems merely due to a delay in the rise of the category of defi-
niteness in the earlier stages of the Dutch language, as in Present-Day Dutch it is 
perfectly acceptable to use demonstratives in adjectival position (12).

(12) nl Die zwarte fiets is  de mijne.  
  that black bike is the mine
  ‘That black bike is mine.’

Among the Germanic languages analysed so far, however, Present-Day Dutch 
is also the only one in which a demonstrative still acts as the singular neuter 
third-person pronoun. This is, however, merely due to the assimilation of the 
two forms which occurred in Modern times.

4.1.3. North Germanic
As shown in Table 2, the Old Norse demonstratives system is composed of four 
main pronouns, with distinct origins and/or meanings. The most represented pro-
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noun in the corpus is sá, sú, þat, which is a reflex of the Proto-Indo-European *só-, 
*sá-, *tód and expresses a that-deixis. A similar form, of the same derivation, is con-
stituted by the proximal demonstrative pronoun sjá/þessi, sjá/þessi, þetta, which, 
however, only appears in one instance throughout the corpus. Another common 
demonstrative in the corpus is hinn, hin, hið, which – despite its derivation from the 
Proto-Germanic distal demonstrative pronoun *jainaz, like the Gothic jáins, jaina, 
jainata (Keretchashvili 2021) – is assumed to have lacked any specific spatial deixis 
and was often used as the second referent in constructions like “the one ... the oth-
er,” where it was contrasted with another referent marked by either sá or sjá (Krause 
and Slocum 2005). Finally, another way to express the demonstrative function in 
Old Norse was through the third-person pronoun hann, hon, þat. This pronoun was 
really a demonstrative as its declension constituted a suppletive system, where its 
masculine and feminine singular forms were built from the demonstrative hann 
(again originating from the Proto-Germanic *jainaz), whereas the neuter singular 
and the plural of all genders stemmed from the þ-forms found in the declension of 
the demonstrative sá, sú, þat (Krause and Slocum 2005).

Given this premise, it is therefore clear why so many entries featuring 
hann would have the function of third-person pronoun. Nonetheless, because 
of its direct origin from *só-, *sá-, *tód, the main focus in this chapter will 
remain the demonstrative sá, sú, þat (it is, in fact, impossible to draw any 
conclusion based on the single instance of the other reflex of *só-, *sá-, *tód, 
i.e. sjá/þessi, sjá/þessi, þetta). 

Demonstrative 
Pronoun

Demonstrative 
Determiner

Third-Person 
Pronoun

Inflection No Texts, 
Dating No Texts, 

Dating No Texts, 
Dating Tot.

hinn15 nom m sg 2

Poetic Edda, 
1270s;

Hrólfs saga, late 
14th cent.

0 - 0 - 2

15 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 5.
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sá nom m sg 2 Poetic Edda, 
1270s 2

Battle of Stam-
ford Bridge (y. 
1066); Hrólfs 

saga, late
14th cent.

3 Poetic Edda, 
1270s 7

sú nom f sg 2

Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls Saga 
(1250-1275)

0 - 0 - 2

þá acc

f sg 0 - 1 Edda (1179-
1241) 0 -

4

m pl 2

Battle of Stam-
ford Bridge (y. 
1066); Poetic 
Edda, 1270s

0 - 1
Brennu-Njáls
Saga (1250-

1275)

þann acc m sg 2

Poetic Edda, 
1270s; Hrólfs 

saga,
late 14th cent.

4

Íslendingabók 
(1067-1148);
Edda (1179-
1241);  Poetic 
Edda, 1270s;

2

Poetic Edda, 
1270s; Egils 

Saga, late 14th 
cent.

8

þat

nom n sg 6

Íslendingabók
(1067-1148);
Brennu-Njáls 
Saga (1250-

1275);
Poetic Edda, 

1270s; Grettis 
Saga, 14th cent.

0 - 6

Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls
Saga (1250-
1275); Poetic 
Edda, 1270s; 
Hrólfs saga, 

late 14th cent.

50

acc n sg 32

Íslendingabók
(1067-1148); 
Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls Saga 
(1250-1275); Po-
etic Edda, 1270s; 
Hrólfs saga, late 
14th cent.; Egils 
Saga, late 14th 

cent.

2 Poetic Edda, 
1270s; 4

Edda (1179-
1241); Hrólfs 

saga, late 14th 
cent.
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þau16 
nom n pl 2

Íslendingabók 
(1067-1148); 
Brennu-Njáls 
Saga (1250-

1275)

0 - 1 Poetic Edda, 
1270s 4

acc n pl 1 Poetic Edda, 
1270s 0 - 0 -

þæim dat m pl 0 - 0 - 1
Battle of Stam-

ford Bridge 
(y. 1066)

1

þær
nom f pl 0 - 0 - 4 Poetic Edda, 

1270s 5
acc f pl 1 Edda (1179-

1241) 0 - 0 -

þeim dat

m sg 1 Poetic Edda, 
1270s 0 - 2 Poetic Edda, 

1270s

21

m

pl

1 Poetic Edda, 
1270s 0 - 7

Íslendingabók 
(1067-1148); 
Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls Saga 
(1250-1275); 
Hrólfs saga, 

late 14th cent.

f 1 Poetic Edda, 
1270s 0 - 0 -

n 1 Edda (1179-
1241) 0 - 8

Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls Saga 
(1250-1275); 
Poetic Edda, 
1270s; Hrólfs 

saga, late 14th 
cent.

16 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 5.
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þeir17 nom m pl 6

Íslendingabók
(1067-1148);
Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls Saga 
(1250-1275);
Poetic Edda, 
1270s; Hrólfs 

saga,
late 14th cent.

1 Íslendingabók 
(1067-1148); 40

Battle of Stam-
ford Bridge 
(y. 1066); 

Íslendingabók 
(1067-1148); 
Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls Saga 
(1250-1275); 
Poetic Edda, 

1270s; Grettis 
Saga, 14th 

cent.; Hrólfs 
saga, late 14th 

cent.

47

þeira18 gen

m

pl

0 - 0 - 2

Edda (1179-
1241); Hrólfs 

saga, late 14th 
cent.

6

n 0 - 0 - 4

Edda (1179-
1241); Bren-

nu-Njáls Saga 
(1250-1275)

þeiri dat f sg 0 - 0 - 1
Brennu-Njáls 
Saga (1250-

1275)
1

þeirri dat f sg 1 Íslendingabók
(1067-1148) 0 - 0 - 1

17 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 5.

18 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 5.
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þess gen

m

sg

0 - 1 Poetic Edda, 
1270s 0 -

4
n 3

Íslendingabók 
(1067-1148); 

Egils Saga, late 
14th cent.; Hrólfs 

saga, late 14th 
cent.

0 - 0 -

þet

nom n sg 3
Battle of Stam-
ford Bridge (y. 

1066)
0 - 1

Battle of Stam-
ford Bridge (y. 

1066) 6

acc n sg 2
Battle of Stam-
ford Bridge (y. 

1066)
0 - 0 -

því dat n sg 23

Battle of Stamford 
Bridge (y. 1066); 
Íslendingabók 
(1067-1148); 
Edda (1179-
1241); Poetic 
Edda, 1270s; 

Grettis Saga, 14th 
cent.; Egils Saga, 
late 14th cent.; 

Hrólfs saga, late 
14th cent.

1 Poetic Edda, 
1270s 1 Hrólfs saga, 

late 14th cent. 25

Tot. 83 11 41 135

Table 5. Distribution of Old Norse deictics in the corpus.

As reported in Table 5, the most represented function in the corpus, as far as the 
inflected forms of sá, sú, þat are concerned, is that of demonstrative pronoun – 
and unsurprisingly so, since that was the original function even in Proto-Indo-Eu-
ropean. What, on the other hand, seems noteworthy is that, in comparison, its 
adjectival use as a demonstrative determiner is significantly under-represented. 
Although, as already mentioned, this could just be due to the random selection of 
entries, the difference in the number of occurrences is large enough to at least hy-
pothesise that this function had not yet been fully established at the time in which 
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the texts included in the corpus were written. This latter hypothesis seems to be 
supported also by the fact that, in the Present-Day North Germanic languages, the 
demonstrative is equally used both as a pronoun and as an adjective.

Moreover, as already seen in Old English and especially in Gothic, even 
the “proper” demonstrative sá, sú, þat was often used as a third-person pro-
noun – a use which has been dropped in Present-Day Scandinavian languag-
es, where, conversely, the descendents of the Old Norse pronoun hann have 
stabilised as the only third-person pronouns. 

4.2. Articles
As discussed before, in Proto-Indo-European, the relationship between the 
demonstrative and the name to which it referred is believed to have been 
an appositional one (Quiles and López-Menchero 2011). While we cannot re-
construct the grammatical category of the article in Proto-Indo-European, 
as well as in the earliest attested stages of ancient Indo-European languages 
such as Homeric Greek, we do however find definite articles, for instance, 
in later stages of Greek itself. We may therefore still assume that – probably 
once the structure (anaphoric demonstrative pronoun + noun) and its mean-
ing had stabilised – the nature of the demonstrative changed from apposi-
tional to adjectival, thus giving rise to the category of determiners. 

The [+definiteness] feature, which generally distinguishes definite articles, 
could be expressed by the appositional demonstrative already in Proto-Indo-Eu-
ropean (at least in contexts where it was salient) and has been the triggering 
element which gave rise to the category of determiners. It was thus only when, 
at a later stage, the determiner lost its [-deictic] feature – while preserving its 
[+definiteness] one – that it became a definite article. For this reason, articles 
may be considered as less marked then demonstrative determiners, as they lack 
the [-deictic] feature. Nonetheless, it is still unknown at what point in the histo-
ry of the individual Germanic languages this renovation came into being. 

Skrzypek, Piotrowska, and Jaworski (n.d.: 26-27) maintain that, whereas 
“there does seem to exist a difference between the demonstrative, in which 
the definite article originates, and the definite article itself,” such difference 
is “not clear-cut, and therefore the stages of grammaticalisation are not 
discrete.” They argue, in fact, that the development of the demonstrative 
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“forms a continuum from a purely deictic element to a distinct definite ar-
ticle” (Skrzypek, Piotrowska, and Jaworski n.d.: 27). From this perspective, 
we may thus expect some features belonging to the demonstrative as well as 
some of those proper to the article to have, at some point, coexisted within 
the grammaticalising demonstrative. 

The main purpose of this chapter is therefore that of comparing the cor-
pus data which have been annotated as either demonstrative determiners or 
definite articles [Table 6] and trying to decide, for each one of the languages 
taken into account, whether or not this latter function was already present 
and what its degree of grammaticalisation was at the time instantiated. More-
over, the origin of the North Germanic definite articles will be discussed, as 
well as the definite articles systems in the Present-Day Germanic languages.

Forms
Gothic Old English Old Norse

Tot.
sa, so, þata sē, sēo, ðæt hann hinn sá sjá Tot.

Demonstrative 
Determiners 
[cf. Section 2]

8 12 1 0 11 0 17 37

Definite 
Articles 52 12 1 6 12 1 22 86

Table 6. Distribution of determiners in the corpus.

4.2.1. East Germanic
Table 7 features the instances of Gothic demonstrative determiners and defi-
nite articles found in the corpus and analyses each lemma based on its inflec-
tion and occurrence.

Definite Article Demonstrative 
Determiner

Inflection  
No Texts, Dating  

No Texts, Dating Tot

jainaim19 dat m pl 0 - 1 Gospels, 4th cent. 1

19 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations 
is therefore not relevant for the purposes of this study and it is not included in the sum total 
reported in the last row of Table 7.
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jainans20 acc m pl 0 - 1 Gospels, 4th cent. 1

sa nom m sg 6 Gospels, 4th cent. 1 Gospels, 4th cent. 7

soh
nom f

sg
6

Gospels, 
4th cent.

0 - 1 Gospels, 4th cent.
7

so 0 -

þai nom m pl 6 Gospels, 4th cent. 1 Gospels, 4th cent. 7

þaim dat m pl 3 Gospels, 4th cent. 0 - 3

þamma dat m sg 10 Gospels, 4th cent. 1 Gospels, 4th cent. 11

þana acc m sg 4 Gospels, 4th cent. 0 - 4

þans acc m pl 3 Gospels, 4th cent. 0 - 3

þata
nom m sg 1 Gospels, 4th cent. 0 -

4
acc m sg 1 Gospels, 4th cent. 2 Gospels, 4th cent.

þe instr n sg 1 Skeireins, 5th cent 0 - 1

þis gen
m

sg
2 Gospels, 4th cent. 0 -

3
n 1 Gospels, 4th cent. 0 -

þizai dat f sg 1 Gospels, 4th cent. 0 - 1

þize gen
m pl 0 - 0 -

2
n pl 2 Gospels, 4th cent. 0 -

þizos gen f sg 1 Gospels, 4th cent. 0 - 1

20 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations 
is therefore not relevant for the purposes of this study and it is not included in the sum total 
reported in the last row of Table 7.
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þo acc
f sg 2 Gospels, 4th cent. 1 Skeireins, 5th cent.

5
n pl 1 Skeireins, 5th cent. 1 Gospels, 4th cent.

þos acc f pl 1 Gospels, 4th cent. 0 - 1

Tot. 52 8 60

Table 7. Distribution of Gothic determiners in the corpus.

As a first indication, all of the instances of definite articles are inflected 
forms of the Gothic demonstrative sa, sō, þata, while, in two occurrences, the 
demonstrative determiner is expressed through the already discussed forms 
jainans and jainaim [cf. Section 2]. Granted that the amount of data is not 
sufficient to draw any relevant conclusion on this point, it is safe to say that 
the reflex of *so-, *sa-, *tód is at least the prevalent option in the formation of 
articles. This strong connection between the demonstrative and the article 
is, moreover, confirmed by the case of Greek, where the demonstrative ὅδε, 
ἥδε, τόδε is composed of the definite article ὅ, ἥ, τό (< PIE *so-, *sa-, *tód) 
and the enclitic suffix -δε. Greek, in fact, was also the first Indo-European 
language to grammaticalise definiteness and to thus introduce definite arti-
cles. Indeed, we can find examples of overlapping distribution between the 
original demonstrative ὅ, ἥ, τό and the homographic definite article already 
in the Odyssey, as well as in the latest books of the Iliad (Chantraine 1958:165).

Despite the large difference in the number of occurrences of Gothic de-
monstrative determiners and definite articles in the corpus, in the absence of 
any reason to suppose otherwise, we may assume that any inflected form of 
the Gothic sa, sō, þata could be used to express both functions. Furthermore, 
written Gothic was a translational language based on a source language (i.e. 
testamentary Greek) which did feature definite articles and it is thus reason-
able to presume that the target language would use them, as well. 

Since, however, the identical surface of demonstrative determiners and 
definite articles is a confusing factor, in order to identify any difference of 
use between the two, we need to have a closer look at the meanings expressed 
within the specific contexts in which they occur. 
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Example (13) presents two occurrences of demonstratives used in adjec-
tival position, both showing a clear [+deictic] feature: in the first case, in fact, 
“jainans” refers to some specific days, while, in the second case, the deictic 
function is even more explicit, in that “soh gilstrameleins” (“this taxing”) con-
stitutes an anaphoric reference to the “gameljan” (“being taxed”) introduced 
in the previous sentence.

(13) got Wa þan in dagans jainans, urrann gagrefts fram kaisara
  happened and in days those rose decree from Caesar
  Agustau, gameljan allana midjungard. Soh þan gilstrameleins    frumista 
  Augustus, be.taxed all world this and taxing  first 
  warþ  at  [...].                                    
  happened  when
   ‘And it happened in those days (that) a decree from Caesar Augustus 

(stating that) all the world should be taxed rose. And this taxing first 
happened when [...]’

 [cf. Appendix, no. 1-2]

(14) got was-uh þan  neƕa pasxa, so dulþs Iudaie.
  was-and then  near Passover the feast Jew.gen.pl
  ‘And then the Passover, the feast of the Jews, was near.’

 [cf. Appendix, no. 11]

As for example (14), however, it is beyond doubt that the determiner so is to 
be interpreted as an article: we could, in fact, translate it as either “a feast 
of the Jews” or “the feast of the Jews,” depending on the importance of the 
feast from a cultural point of view, but we could never render it as “that feast 
of the Jews” unless we make the reference more specific, e.g. “that feast of 
the Jews during which they commemorate their liberation from slavery in 
Egypt” (in this latter case, the [+deictic] feature could only be motivated by 
emphasis, as mentioned in the previous example). However, in the absence 
of such addition and of any emphatic purpose in the passage taken from the 
corpus, it is clear that the function of the determiner so in this sentence can 
only be that of an article. 

Even these few examples, in fact, seem to provide sufficient evidence to 
conclude that the signature features of definite articles were indeed pres-
ent in the Gothic determiner sa, sō, þata and that, when it was used as such, 
it lacked, on the other hand, the [-deictic] feature which is proper to the 
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demonstrative. It is thus reasonable to suppose that, not unlike the “poly-
functional that” in Present-Day English, the Gothic surface-identical sa, sō, 
þata could function as a demonstrative pronoun, demonstrative determiner, 
third-person pronoun, and as a definite article. Although some degree of am-
biguity is still present at times, we could argue that, for the most part, each 
function had specific features and contexts of use. 

4.2.2. West Germanic
According to corpus data relative to Old English, both the entries annotated 
as demonstratives and those annotated as definite articles are all inflected 
forms of sē, sēo, ðæt and Table 8 provides a compared analysis of their occur-
rences in the corpus, with specific attention to the lemmas involved. 

Unfortunately, however, the instances gathered in the corpus, as far as 
definite articles and demonstrative determiners are concerned, is too limited 
to make any relevant consideration and the fact that Table 8 shows that the 
definite article is only expressed through three forms (i.e., in bold, ðā, þāra, 
and þæt) is just due to their under-representation within the corpus. All the 
inflected forms of the Old English sē, sēo, ðæt served, in fact, both as the de-
monstrative pronoun/determiner that, those, and as the definite article the. 
Although sē, sēo, ðæt did have a peculiar declension, which may be considered 
as suppletive, since the various forms are quite difficult to predict, the only 
true difference between the demonstrative forms and the definite article 
ones, is that the article was unstressed and the masculine nominative form 
was thus spelled as se – rather than sē.

Definite Article Demonstrative
Determiner

Inflection No. Texts, Dating  No. Texts, Dating Tot.

ðæt acc n sg 0 - 1

The Voyages 
of Ohthere and 
Wulfstan (848-

899)

1

ðā nom - pl 3
The Voyages of Ohthere 

and Wulfstan (848-
899); Beowulf, 1000

0 - 3
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þā acc - pl 0 - 2
The Venerable 

Bede 
(671-735)

2

þa21 acc f sg 0 - 1 Genesis, 1000 1

þam dat - pl 0 - 2 Peterborough 
Chronicle, 1087 2

þāra gen - pl 1 Anglo-Saxon Chronicle 
(y. 897) 0 - 1

þǣm

nom n sg 0 - 1
Anglo-Saxon 

Chronicle 
(y. 897)

3

dat

n sg 0 - 1

The Voyages 
of Ohthere and 
Wulfstan (848-

899)

- pl 0 - 1
Anglo-Saxon 

Chronicle 
(y. 897)

þæt22 

nom n sg 3

The Voyages of Ohthere 
and Wulfstan (848-
899); Anglo-Saxon 
Chronicle (y. 897)

0 -

10

acc n sg 4

The Venerable Bede 
(671-735); The Voyag-
es of Ohthere and Wulf-
stan (848-899); Exeter 

Book, 10th cent.

3

The Voyages 
of Ohthere and 
Wulfstan (848-
899); Genesis, 

1000

Tot. 11 12 23

Table 8. Distribution of Old English determiners in the corpus. 

The examples which can be found in the corpus seem to show that there 
indeed existed some difference – albeit subtle – in the contexts in which the 

21 Spelling variation of þā.
22 Spelling variation of ðæt.
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Old English sē, sēo, ðæt could be used, based on whether it expressed deixis 
(15) or definiteness (16). 

(15) oe [...] hīe wǣron micle swīþor gebrocede on þǣm þrim gēarum
   they were much more afflicted in those three years
  mid cēapes  cwilde  ond monna.
  by cattle.gen.sg pestilence  and man.gen.pl       
   ‘They were much more afflicted in those three years by pestilence of 

cattle and men.’
 [cf. Appendix, no. 5]

(16) oe [...] hē     forlēt þæt hūs þæs gebēorscipes  [...]   
   he left the house the.GEN.SG feast
  ‘He left the house of the feast’      

 [cf. Appendix, no. 12]             

There are, however, also some more ambiguous instances, where a “partial 
distributional overlap” may be identified, as in the example reported by Cris-
ma (2020: 39-40), taken from the Catholic Homilies (c. 990) by the English abbot 
Ælfric, where the phrase “ðæt beclysede geat” could be equally rendered as 
either “the locked gate” or “that locked gate.”

(17) oe Eft Ezechiel se witega geseah on his witegunge an belocen geat
  then Ezechiel the prophet saw in his prophecy a locked gate
  on Godes huse.  & him  cwæð to sum   engel. Þis geat 
  in God.gen house  and him said to some angel this gate 
  ne  bið nanum men  geopenod ac se hlaford ana færð
  neg is no.dat men.dat opened but the  Lord one goes
  in þurh þæt geat. & eft   ut  færð & hit bið   
  in through that gate and back out  goes and it  is   
  belocen on ecnysse. Ðæt  beclysede geat
  locked in eternity The/That locked gate
  on Godes huse getacnode þone halgan mægðhad þære       
  in God.gen house betokened the holy virginity the.gen  
  eadigan  Marian
  blessed.gen  Mary.gen
  ‘Also Ezechiel the prophet saw in his prophecy a locked gate in God’s 

house, and an angel said to him, “This gate shall be opened to no man, for 
the Lord alone will go in through that gate and then back out, and it shall 
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be locked for ever”. The/That locked gate in the house of God signified 
the holy virginity of the blessed Mary.’ 

 (Crisma 2020:39-40)

This ambiguity between the surface-identical demonstrative determiners 
and definite articles has often led scholars to wonder if there even existed 
a proper definite article (and, by extension, the category of definiteness 
altogether) in Old English. As Allen (2019) claims, in fact, we must not at-
tempt to impose Present-Day categories on any earlier stage of the lan-
guages.

Before we can question the status of the Old English definite article, how-
ever, we need to understand why the case of English would be more prom-
inent than that of the other languages where such ambiguity can be found 
– like, for instance, Gothic and Present-Day German.

As already discussed, the Gothic sa, sō, þata could be considered, at least 
to some extent, as an ambiguous determiner, in that it might not always be 
possible to distinguish when it served as a deictic marker from when it was 
used as a definiteness one. Unlike Old English, however, as we have already 
mentioned, Gothic is known to have had direct and massive contact with a 
language which already featured grammaticalised definiteness (i.e. Greek) 
and it is thus more straightforward to assume that it, too, presented definite 
articles. 

Moreover, since the Gothic language died out quite soon, one can only 
speculate about whether at some point the two functions might have split 
into distinct forms. On the other hand, a compelling reason why the sta-
tus of the Old English article is object of debate is indeed the presence, in 
Middle English, of a new form of the article (i.e. the invariant þe23), which 
was “phonologically and semantically distinct from the distal demonstra-
tive24,” which by that time had, in turn, developed into the invariant ðat 
and specialised as the distal demonstrative (Crisma 2020: 38). It is, in fact, 
the very existence of two distinct forms in later stages of the English lan-

23 As we will see in [Section 4.3.2], in Old English, þe was also a relative particle.
24 Definite articles which are distinct from the demonstrative are defined as “discrete defi-

nite articles” (Crisma 2020: 44).
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guage that have brought the invariant þe to be regarded as the “proper” 
definite article.

(18) oe Þe wrecce men of þe land
  the wretched men of the land     
  ‘The wretched men of the land’

[cf. Appendix, no. 14-15]            

Although its role as a definiteness marker is beyond doubt (18), however, it does 
not constitute sufficient reason to state that the previous form (i.e. sē, sēo, ðæt) 
did not cover that function, as well. The Present-Day German der, die, das is, in fact, 
both a demonstrative pronoun and a definite article25 and neither of its functions 
is called into question. Therefore, the issue at hand is not really the overlapping 
distribution of the two functions, but rather whether grammaticalised definite-
ness had already been accomplished in the Old English period (Crisma 2020). 

In her research, Crisma (2020) confirms that evidence of grammaticalised 
definiteness could be found in Old English prose (eighth century), but not in 
the Old English poetry and concludes that this grammaticalisation process 
must have occurred during the Old English period, centuries before the split 
of the two forms. On these grounds, although we cannot pinpoint the exact 
moment in which definiteness was grammaticalised, we may generally say 
that, roughly after the eighth century, when sē, sēo, ðæt was used to indicate 
definiteness, from a syntactical point of view, it was indeed a definite article. 

While the morphological split could be “a case of parallel decay in form 
and meaning” (Crisma 2000: 76), in that both forms, þæt and þe, lost their 
inflectional properties and, respectively, their [-definiteness] and [-deictic] 
features, from a typological point of view, the grammaticalisation of definite-
ness is a process which has occurred in a significant number of languages, 
including non-Indo-European ones.

As for the other West Germanic languages, the Old Saxon that, the Old 
Frisian thi, thiu, thet, and the Old High German daz, thaz were all examples of 
“near-articles,” in that they were demonstrative pronouns which, just like 
the Gothic sa, sō, þata and the Old English sē, sēo, ðæt, could be used as definite 

25 “A demonstrative pronoun with article function is called a “near-article” (Crisma 2020: 44).
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articles. Besides daz, thaz, however, Old High German also featured a second 
determiner which could also be used as a relative pronoun, i.e. der, ther.

Finally, as already mentioned, Old Low Franconian did not yet feature 
grammaticalised definiteness and therefore did not have definite articles. 
On the other hand, Present-Day Dutch does present a definite article (i.e. de, 
het26), also because, as we have seen, it is not a direct ancestor of Dutch. 

4.2.3. North Germanic
Table 9 presents a comparison of the Old Norse entries from the corpus which have 
been annotated as either demonstrative determiners or as definite articles. While, 
in the corpus, the demonstrative determiner is almost always expressed by the Old 
Norse demonstrative sá, sú, þat (except for one single instance where the third-per-
son pronoun hann, hon, þat is used), the representation of the definite article is 
more heterogeneous. We can find, in fact, a restricted number of cases in which it 
is expressed by the demonstratives hinn, hin, hið and sjá/þessi, sjá/þessi, þetta. 

Nevertheless, as shown in Table 9, the inflected forms of sá, sú, þat do 
prevail also in the realisation of the definite article, while the other options 
analysed occur far too sporadically for us to make any significant consider-
ation in those regards.

Definite Article Demonstrative
Determiner

Inflection No. Texts, Dating  
No. Texts, Dating Tot.

Hin27 

nom f sg 1 Edda (1179-1241) 0 -
2

acc m sg 1 Battle of Stamford 
Bridge (y. 1066) 0 -

26 In Present-Day Dutch, while, from a functional point of view, the article het is a reflex of 
*tód, such derivation is incorrect from an etymologic perspective. In a previous stage to Pres-
ent-Day Dutch, in fact, there existed a neuter article deriving from *tód, i.e. dat. However, such 
article underwent apheresis (thus being reduced to ‘t) and was, over time, assimilated to another 
pronoun which had undergone apheresis, as well, i.e. the third-person pronoun het.

27 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 9.
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hinn28 nom m sg 3

Battle of Stamford 
Bridge (y. 1066); 

Hrólfs saga, late 14th 
cent.

0 - 3

hinum29 dat m pl 1 Hrólfs saga, 
late 14th cent. 0 - 1

sá nom m sg 1 Edda (1179-1241) 2

Battle of Stamford 
Bridge 

(y. 1066); Hrólfs 
saga, late 14th 

cent.

3

þá acc
m

f sg 0 - 1 Edda (1179-1241)

2
pl 1

Edda 
(1179-
1241)

0 -

þann acc m sg 0 - 4

Íslendingabók 
(1067-1148); Edda 
(1179-1241); Poet-

ic Edda, 1270s;

4

þat
nom n sg 1 Egils Saga, 

late 14th cent. 0 -
3

acc n sg 0 - 2 Poetic Edda, 1270s

þæim dat m sg 1
Battle of Stamford 

Bridge
 (y. 1066)

0 - 1

þeim dat m sg 1 Poetic Edda, 1270s; 0 - 1

þeir30 nom m pl 0 - 1 Íslendingabók 
(1067-1148); 1

28 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study AND THEY are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 9.

29 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations is 
therefore not relevant for the purposes of this study AND IT IS not included in the sum total 
reported in the last row of Table 9.

30 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations 
is therefore not relevant for the purposes of this study and it is not included in the sum total 
reported in the last row of Table 9.
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þeira31 gen n pl 1 Íslendingabók 
(1067-1148) 0 - 1

þeiri dat f sg 1 Edda (1179-1241) 0 - 1

þenn acc m sg 2
Battle of Stamford 

Bridge 
(y. 1066)

0 -

3

þenna acc m sg 1
Battle of Stamford 

Bridge
 (y. 1066)

0 -

þess gen
m

sg
1 Íslendingabók 

(1067-1148) 1 Poetic Edda, 1270s
4

n 2 Hrólfs saga, 
late 14th cent. 0 -

því dat n sg 1 Íslendingabók 
(1067-1148) 1 Poetic Edda, 1270s 2

Tot. 13 11 24

Table 9. Distribution of Old Norse determiners in the corpus.

From a closer look at the sentences exemplified in the corpus, we can also see 
that, in addition to the significant instability in the formation of the definite 
article, there are virtually no instances in which the [+definiteness] feature 
indisputably prevails over the [+deictic] feature. 

The slight difference in meaning between the forms annotated as demon-
strative determiners (19) and those annotated as definite articles (20) is, in 
fact, not relevant enough to suppose that the demonstrative sá, sú, þat could 
indeed serve as a definiteness marker with no [-deictic] feature. 

(19) on [...] Óláfr  inn Digri gørði skýrt  at hverr maðr skyldi gjalda  [...]
   Olaf the thick made definite  that each man should pay 
  nema konur
  except women
  

31 These forms do not derive from the Proto-Indo-European *só-, *sá-, *tód and are therefore 
not relevant for the purposes of this study. These instances are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 9.
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  eða  þeir  menn  er  hann næmi  frá.
  or     those men whom he   exempts from
   ‘Olaf the Thick made definite that each man should pay [...] except wom-

en or those men whom he exampts.’
 [cf. Appendix, no. 7]  

(20) on Kenndo þér þenn hinn myckla meðr þæim blá kyrtli oc hin     
  know you that this.one noble with the blue kirtle and the  
  faghra  hialm [...]?
  impressive helmet 
   ‘Do you know that noble man with the blue kirtle and impressive helmet [...]?’

[cf. Appendix, no. 13]  

On the other hand, we cannot rule out the possibility that the category of 
definiteness was grammaticalised, by virtue of the fact that Old Norse did 
feature a postpositive definite article (21), i.e. inn, in, it – whose declension 
followed that of the demonstrative hinn, hin, hið (Krause and Slocum 2005). 

(21) on [...] Svá kom at þeir týndu guðs nafni ok víðast um
   so occurred that they forgot God.gen name and widely around
  verǫld-ina fansk   eigi sá maðr er deili kunni  á      
  world-art could.be.found not det man who details knew  of  
  skapara sínum.
  creator  his
   ‘So it happened that they forgot God’s name and in most places around 

the world a man could not be found who knew the details of his creator. ’
  (Snorra Edda, Krause and Slocum 2005)

While hinn, hin, hið expressed distal deixis and derived from an Indo-European 
pronoun combining variants of the stems *ko- and *eno- (cf. the Greek distal 
demonstrative ἐκεῖνος), the article inn, in, it was a Proto-Scandinavian innova-
tion (Stroh-Wollin 2020). This article could be found in some Older Fuþark runic 
inscriptions [cf. hino in Appendix, no. 10], according to Stroh-Wollin (2020), 
derived from an anciently inherited demonstrative based on the stem en- (< 
Proto-Indo-European *eno-), which had originally been strengthened through 
the addition of a Proto-Germanic root expressing proximal deixis (*hī- or *hi- 
< Proto-Indo-European *ko-). As we can thus notice, this account represents 
typological evidence of the grammaticalisation of demonstratives into definite 
articles, regardless of the stem from which the demonstrative came.  
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As for the Present-Day Scandinavian languages, as already seen [cf. Section 
2], they all present the suffixal form derivating from -inn, -in, -it as their sole or – 
at least – primary definiteness marker. While, in fact, Danish and Swedish do also 
feature a free-standing article whose form is compatible with a possible origina-
tion from sá, sú, þat, Nowegian and Icelandic only use the suffix. However, since 
the suffix -inn, -in, -it is assumed to have originated from the above-mentioned 
article inn, in, it (Stroh-Wollin 2020), we could argue that all the North Germanic 
languages have undergone the grammaticalisation path by which a demonstra-
tive became a definite article (Skrzypek, Piotrowska, and Jaworski n.d.).

4.3. Relatives
Based on the relatives system in the Present-Day Germanic languages, we 
may assume that one of the West Germanic relatives (i.e. the d-Pronomen) 
derived from the Proto-Indo-European *so-, *sa-, *tód, while there is no trace 
of such relative form in the Scandinavian languages. What we do not know, 
however, is how and why this development came into being, as well as when 
it occurred and what languages it involved. 

Through an in-depth analysis of some salient entries from the corpus, 
this section thus tries to verify whether the demonstrative had already been 
grammaticalised into a relative in the early stages of the Germanic languages 
and, if so, in which languages. The main criterion that will be used to test 
the relevant sentences is the relationship between the main clause and the 
supposed relative one. In order to consider a relative as such, in fact, the two 
clauses must form at least a correlative structure (i.e. either a diptyque normal 
or a diptyque inverse), in that, in any other case, the two clauses would just be 
coordinates and the element heading the second clause would have no reason 
to be interpreted as anything different from a mere anaphoric demonstrative.

FORMS
GOTHIC OLD ENGLISH OLD NORSE

sa, so, þata sa + ei sē, sēo, ðæt þe sa + er er sem

Inflected 6 17 5 0 8 0 0

Non-inflected 0 0 0 31 0 46 7

Tot. 24 37 61

Table 10. Distribution of relative elements in the corpus.
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At a first look, all the Gothic, Old English, and Old Norse tokens featured 
in the corpus which have been annotated as relatives belong to three cat-
egories: demonstratives, relative particles, or a combination of both [Ta-
ble 10]. All the demonstratives instantiated are reflexes of *so-, *sa-, *tód, 
while the so-called “combinations” are compound forms composed of a 
demonstrative element (again from *so-, *sa-, *tód) and a relative particle. 
As for their specific forms, as could be expected, all the demonstratives 
and the compounds are inflected, while the relative particles are clearly 
indeclinable.

4.3.1. East Germanic
As shown in Table 10, based on the corpus data, Gothic seems to have 
expressed relatives either through the simple demonstrative sa, so, þata 
or through the compound form made of sa, so, þata itself and the relative 
particle ei. In addition, Table 11 features an analysis of the specific lem-
mas involved and provides information on their occurrence within the 
corpus.

Demonstrative Demonstrative + 
Relative Particle

Inflection No Texts, Dating No Texts, Dating Form Tot.

sa nom m sg 1 Gospels, 4th 
cent. 5 Gospels, 4th 

cent. saei 6

so nom f sg 0 - 3 Gospels, 4th 
cent. sei 3

þai nom m pl 1 Gospels, 4th 
cent. 1 Skeireins, 5th 

cent. þaiei 2

þaim dat m pl 1 Gospels, 4th 
cent. 0 - - 1

þamma dat m sg 2 Gospels, 4th 
cent. 0 - - 2

þana acc m sg 1 Gospels, 4th 
cent. 0 - - 1

þata nom n sg 0 - 4 Gospels, 4th 
cent. þatei 4

þizai dat f sg 0 - 1 Gospels, 4th 
cent. þizaiei 1
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þo acc
f sg 0 - 1 Gospels, 4th 

cent. þoei
2

n pl 0 - 1 Skeireins, 5th 
cent. þoei

þos acc f sg 0 - 1 Gospels, 4th 
cent. þozei 1

Tot. 6 17 23

Table 11. Distribution of Gothic relative elements in the corpus.

According to Krause and Slocum (2006), Gothic had no independent pronoun 
which could function specifically as a relative and the relative marker func-
tion was thus covered by the particle ei32, when “conjoined to the demon-
strative.” This compound is described as the relative pronoun for the third 
person, while, to create first and second-person pronouns the demonstra-
tive was replaced by the appropriate form of the personal pronoun (e.g. ik+ei, 
þu+ei). In addition, Krause and Slocum (2006) argue that, just like in Pres-
ent-Day English, the relative pronoun always “derives its case from its func-
tion in the relative clause.”

As previously stated, however, the goal of this corpus-based analysis of 
relatives is to verify whether the demonstrative pronoun derived from  *so-, 
*sa-, *tód had already been grammaticalised into a relative in the early stages 
of the Germanic languages. To this aim, we must disregard the above-men-
tioned compounds, in that in such forms the relative function is expressed by 
the particle and there is no indication that the demonstrative could be any-
thing different from an originally free-standing antecedent of the relative, 
which has later been conjoined to the relative particle. 

Conversely, we will need to focus on the few cases in which the simple demon-
strative is used and, for once, the low number of instances might indeed be an ex-
tremely significant indicator. Let us thus consider each of the six cases individually.

The first observation we can make on these passages is that in (22) and 
(23) the supposed relative clause features non-finite verb forms (i.e., more 

32 Although its etymology is unclear, ei is presumed to have derived from the Proto-Indo-Eu-
ropean anaphoric stem *i- (Keretchashvili 2018).
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specifically, two participles which could thus be considered as adjectives), 
whereas in (24), (25), (26), and (27) it does not present a verb at all. In either 
case, in the absence of a proper verb, the supposed relative cannot be de-
fined as a clause. Nonetheless, the following sentences will be analysed in an 
attempt to further prove that, although the demonstrative in bold might be 
interpreted and translated in Present-Day English as a relative pronoun, it 
functioned as a determiner in Gothic.

(22) a. got usgeisnodedun þan allai  þai                        
                   were.astonished.3pl   and all.nom.m.pl dem.nom.m.pl    
   hausjandans  is ana frodein jah andawaurdjam is.
   hear-prsp.nom.m.pl him at wisdom and answers his
   ‘And all those hearing him were astonished at his wisdom and answers.’

 [cf. Appendix, no. 16]  
 b. gr ἐξίσταντο	 δὲ	 πάντες	 οἱ																				
	 	 	 were.astonished.3pl then all.nom.m.pl dem.nom.m.pl   
	 	 	 ἀκούοντες	 	 αὐτοῦ	[...]
   hear-prsp.nom.m.pl  him
   ‘Then all those hearing him were astonished.’

 (Luke 2:47)

(23) a. got Iesu sokeiþ Nazoraiu  þana ushramidan.
   Jesus seek.2PL of.Nazareth dem.acc.m.sg crucify.pp.acc.m.sg
   ‘You seek Jesus of Nazareth, the crucified.’

 [cf. Appendix, no. 17]
 b. gr Ιησους	 ζητειτε	 τον	 	 	 Ναζαρηνος	 τον
															 Jesus seek.2PL dem.acc.m.sg of.Nazareth dem.acc.m.sg
	 	 	 εσταυρωμενον    
   exposed.pp.acc.m.sg
   ‘You seek Jesus the Nazarene, the exposed’

(Mark 16:6) 

As just mentioned, since “hausjandans” (22) and “ushramidan” (23) are verbal 
adjectives, the demonstrative pronoun which precedes and agrees with them 
could be described as a determiner33 heading the appositional determiner 

33 As seen in Section 4.1.1 and Section 4.2.1, Gothic demonstratives were “near-articles” as 
they could indeed function both as demonstrative determiners and as definite articles.
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phrases “þai hausjandans” and “þana ushramidan.” Interestingly, but perhaps 
also unsurprisingly, the Greek model (22b, 23b) from which these passages 
have been translated present the exact same constructions.

On the other hand, while with sentences (24), (25), (26), and (27) we could 
still be in the presence of appositional determiner phrases (there is, in fact, 
no evident correlative structure), we might assume that the verb to be is sim-
ply implied and that a relative clause is thus indeed present. 

(24) got [...] atta izwar sa ufar himinam.
                                father.nom.m.sg your dem.nom.m.sg above heaven.dat.m.sg
  ‘[...] your father, the one that is above heavens.’

  [cf. Appendix, no. 18] 

However, while this reasoning could hold for sentence (24), where the sup-
posed relative pronoun – which, nonetheless agrees with its antecedent – 
could also be seen as deriving its case from the relative itself, it cannot be 
accepted with regards to sentences (25), (26) and (27). As we can see, in fact, 
the demonstrative always agrees with the noun it follows and does not derive 
its case from its function in the supposed relative clause.

(25) got [...] iþ         jainaim þaim uta in gajukom 
   but    dem.dat.m.pl    dem.dat.m.pl without in parables      
   allata wairþiþ
   all become.3sg
  ‘[...] But to them – those without (it) – all is done in parables.’

  [cf. Appendix, no. 19]  

(26) got [...] attin izwaramma þamma  in himinam.
         father.dat.m.sg your dem.dat.m.sg in heaven.dat.m.sg
  ‘[...] Your father, the one in heaven.’

    [cf. Appendix, no. 20] 

(27) got [...] bidei du attin þeinamma þamma
   pray.imp.2sg to father.dat.m.sg thy  dem.dat.m.sg   
  in fulhsnja,
  in secret.dat.n.sg
  ‘[...] Pray to your father, the one that is in secret.’

  [cf. Appendix, no. 21]   
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One final and conclusive proof of this can be provided by example (28) – the 
natural continuation of sentence (27) – in which a proper relative clause is 
present (there is, in fact, the verb “saiƕiþ”) and, consequently, the proper 
relative pronoun saei is used. 

(28) got [...]  jah  atta þeins saei  saiƕiþ in fulhsnja,               
   and father thy rel.nom.m.sg see.3sg in secret.dat.n.sg
   usgibiþ þus  in bairhtein
   reward.3sg thee  in brightness    
  ‘[...] And your father who sees in secret, rewards you in brightness.’

 [cf. Appendix, no. 22]  

Based on this analysis, it could thus be argued with a fair degree of certainty 
that Gothic demonstratives were not grammaticalised into relatives and that 
the only relative marker was indeed the compound form featuring the relative 
particle ei. 

4.3.2. West Germanic
As far as Old English is concerned, Table 12 shows that its relative marker ap-
pears to have been expressed either by the relative particle þe or by an inflect-
ed demonstrative pronoun. However, differently from Gothic and Old Norse, 
the Old English relative particle þe is believed to have derived, itself, from 
the instrumental case of the demonstrative sē, sēo, ðæt (Keretchashvili 2018). 
However, based on the inflection of second-person pronoun (Keretchashvili 
2018), its origin from the dative/instrumental singular form seems to be ac-
ceptable, as well.

Inflection POS Texts, Dating Tot.

ðe34 uninflected Relative Par-
ticle

Anglo-Saxon Chronicle (y. 991); 
Genesis, 1000 2

sē nom m sg Demonstrative 
Pronoun

Anglo-Saxon Chronicle (y. 755); 
Beowulf, 1000 2

34 Spelling variation of þe.
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þæt
nom n sg Demonstrative 

Pronoun

The Voyages of Ohthere and Wulfstan 
(848-899);  Anglo-Saxon Chronicle 

(y. 991)
2

acc n sg Demonstrative 
Pronoun Genesis, 1000 1

þe uninflected Relative Par-
ticle

The Venerable Bede (671-735); 
Anglo-Saxon Chronicle (y. 755, 897); 
The Voyages of Ohthere and Wulfstan 

(848-899); Exeter Book, 10th cent.; 
Peterborough Chronicle, 1087 

29

þone acc m sg Demonstrative 
Pronoun

The Voyages of Ohthere and Wulfstan 
(848-899) 1

Tot. 39

Table 12. Distribution of Old English relative elements in the corpus.

As for the demonstrative, it only headed a limited number of supposed rel-
ative sentences in Old English and the ones included in the corspus will be 
individually analysed.

In examples (29), (30), and (31), although a finite verb is present in each 
supposed relative clause, the relation of the two clauses is not of a correlative 
type. The clause headed by the demonstrative can, in fact, be interpreted 
as either an apposition (29) or an attribute (30, 31) of the noun phrase to 
which it refers and, as a result, unlike correlated and subordinate clauses, 
they could stand on their own.

(29) oe [...] alle būtan  ānum, sē wæs þæs aldormonnes godsunu. 
   all but one, dem.nom.m.sg was his noble  godson 
  ‘[...] all but one – that one was his noble godson.’

[cf. Appendix, no. 23]  

(30) oe Þonne is  ān port on  sūðeweardum þǣm lande,
  there is  a port in  the.south.of dem.dat.n.sg land      
  þone    man hǣt Scīringes hēal. 
  dem.acc.m.sg one calls Skiringssal    
  ‘There is  a port in the south of that land – that (land) one calls Skiringssal.’

[cf. Appendix, no. 24]  
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(31) oe Geworhton ðā | Wedra lēode
  built the  of.Weders people   
  hlǣw on hliðe, | sē wæs hēah ond brād, [...]
  mound upon hill  dem.nom.m.sg was high and wide 
   ‘The people of the Weders built a mound upon the hill – that (mound) 

was high and wide.’
[cf. Appendix, no. 26]

As for example (32), it is composed of one single clause and “eall þæt” is 
thus probably to be analysed as a syntagma used to expand the indefinite 
pronoun all.

(32) oe [...] and eall þæt  to fæsle frea ælmihtig          
   and all dem.acc.n.sg for progeny lord almighty     
  habban wolde;
  hav  would
  ‘and everyone (=all those) the Lord almighthy would have for progeny.’

    [cf. Appendix, no. 27]

The same could be said of sentence (33), where we can also find a second de-
monstrative functioning as a resumptive element, which might indicate that, 
even though the model of a correlative construction seems to be present, the 
structure had not yet been grammaticalised.

(33) oe Eal þæt his man āþer oððe ettan oððe erian mæg, 
  all  dem.nom.m.sg a man either or graze or plough can
  þæt  līð  wið  ðā sǣ.
  dem.nom.m.sg extends alongside the sea                      
   ‘Everything (all that) a man can either graze or plough – that extends 

alongside the sea.’                        
               [cf. Appendix, no. 25]

While it is thus clear that the inflected demonstrative was not a relative in 
Old English, the status of the relative þe is, to this day, a central issue in Ger-
manic studies. 

(34) oe he wǣs milde þam goum mannum þe god lufedon.
  he was gentle dem.dat.pl good man.dat.pl rel God love.3pl
  ‘He was gentle with those good men who love God.’             

       [cf. Appendix, no. 28]
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As example (34) – among many others which can be found in the corpus – seems 
to indicate, the particle þe probably was a relative marker, just like the Gothic 
(and, as we will see, the Old Norse) relative particles. However, what is not clear 
is whether it was indeed a demonstrative which had been grammaticalised into 
a relative or something else entirely. During the Middle English period, in fact, it 
took over the function of the definite article, and was replaced as a relative mark-
er by the form þat (Lee 2006) – which, again, derived from the demonstrative 
sē, sēo, ðæt. Furthermore, the Middle English þat, as well as the Old English þæt, 
could also be used as argumental complementisers and this is one of the main 
reasons why we could argue that the West Germanic d-Pronomen did not directly 
originate from the demonstrative, but rather from the complementiser itself35.

Following on this hypothesis and on Bacskai-Atkari’s study (2019), it 
would appear reasonable to maintain that the English d-Pronomen that was 
neither a decategorised pronoun nor a relative particle, but rather a relative 
complementiser.   

As for the other West Germanic languages, they all expressed what in the 
corpus has been annotated as a relative through forms deriving from the demon-
strative. These forms are either uninflected ones as the Old Saxon that (which 
also functions as a complementiser) and the Old Frisian relative particle ther, or 
inflected, as the Old Low Franconian thie, and the Old High German thie, thar and 
der, ther. However, none of these forms functioned as a true relative marker.

The sole exception was, in fact, the Old Frisian thi, thiu, thet (35), but we must, 
however, consider that this passage is taken from a fourteenth century manu-
script, which is thus more recent than most of the texts included in the corpus.

(35) of ther hi    on    eskriuin hede tha tian bodo, tha                 
   there he   on   written had the ten commandments dem.acc.pl
   skolde  hi lera tha  Israheliska folke.
   should  he teach the  Isreaelite folk
    ‘On there he had written the ten commandments – the ones he should 

teach the Israelite folk.’
[cf. Appendix, no. 29]

35 This hypothesis will be discussed in detail in Section 5 of this paper.
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4.3.3. North Germanic
Finally, in Old Norse, as we can see from Table 13, there are two main types of 
relative markers: the relative particles er36 and sem37 and the compound forms 
composed of the demonstrative sá, sú, þat and the relative particle er itself.

Inflection POS Texts, Dating Tot.

er38 uninflected Relative Particle

Battle of Stamford Bridge (y. 
1066); Íslendingabók (1067-

1148); 
Edda (1179-1241); Bren-

nu-Njáls Saga (1250-1275); 
Poetic Edda, 1270s; Egils Saga, 
late 14th cent.; Grettis Saga, 
14th cent.; Hrólfs saga, late 

14th cent.

46

sás acc m sg

Demonstrative 
sá + 

Relative Parti-
cle er

Poetic Edda, 1270s 1

sem39 uninflected

Relative Particle Hrólfs saga, late 14th cent. 6
(Demonstrative 
Antecedent +) 

Relative Particle

Battle of Stamford Bridge (y. 
1066) 1

þærs nom f pl

Demonstrative 
sá + 

Relative Par-
ticle er

Poetic Edda, 1270s 1

36 The Old Norse relative particle er derives from the Proto-Germanic masculine third-per-
son pronoun *iz (Keretchashvili 2018).

37 The Old Norse relative particle sem has uncertain origins, possibly from the Proto-Ger-
manic adjective *saman, meaning same (Keretchashvili 2018). The main difference between er 
and sem is that the latter was used especially in the later texts.

38 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 9.

39 This form does not derive from the Proto-Indo-European só-, *sá-, *tód. Its attestations are 
therefore not relevant for the purposes of this study and they are not included in the sum total 
reported in the last row of Table 9.
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þanns acc m sg

Demonstrative 
sá + 

Relative 
Particle er

Poetic Edda, 1270s 3

þats acc n sg

Demonstrative 
sá + 

Relative 
Particle er

Poetic Edda, 1270s 2

þeims dat m sg

Demonstrative 
sá + 

Relative 
Particle er

Poetic Edda, 1270s 1

Tot. 8

Table 13. Distribution of Old Norse relative elements in the corpus.

According to Krause and Slocum (2005), the relative particles were often pre-
ceded by a form of sá, sú, þat which could alternatively belong to the relative 
clause (when compounded with the particle er), or to the preceding clause 
– thus bearing no relation to the case represented by the particle. In either 
case, the demonstrative is always an antecedent of the relative and not a rel-
ative marker itself. Since there is, moreover, no instance of use of the simple 
demonstrative as a relative, we might conclude that, based on corpus data, 
Old Norse did not have a grammaticalised relative pronoun which derived 
from the demonstrative sá, sú, þat.

Although this account would seem to be confirmed also by the distribu-
tion of the relatives in the Present-Day Scandinavian languages – where, in 
fact, no relative d-Pronomen is present – we cannot completely rule out the 
possibility that the grammaticalisation of the demonstrative into a relative 
might indeed have happened at a later stage than Old Norse and that the re-
sulting d-Pronoun was then dropped some time before the Present-Day stage 
of the languages. 

A possible confirmation in this direction would be the already mentioned 
account by Vigfusson (1874:29), in which he claims that the Icelandic archaic 
argumental complementiser at (which probably derived from the demon-
strative sá, sú, þat) could also be used as a less frequent alternative of the 
relative particle er.  
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4.4 Conjunctions 
This section intends to analyse the conjunctions which are believed to have 
originated, at least in some Present-Day Germanic languages, from the Pro-
to-Indo-European demonstrative *só-, *sá-, *tód – and, more specifically, the 
argumental complementiser and the consecutive conjunction.

Given the identity of form among demonstratives, relatives and conjunc-
tions [cf. Section 2], the derivation of the latter from the first seems to be 
rather uncontroversial as far as the West Germanic languages are concerned. 
On the other hand, however, the origin of the Old Norse conjunction at and 
its reflexes across the Present-Day Scandinavian languages is, as previously 
anticipated, still object of debate.

Furthermore, since the previous chapter showed that relatives did not 
seem to be grammaticalised in the early stages of any of the Germanic lan-
guages, it is particularly interesting to verify whether argumental comple-
mentisers and consecutive conjunctions were.

This chapter will thus analyse the forms annotated in the corpus as either 
argumental complementisers or consecutive conjunctions and try to estab-
lish their origin (especially as far as the North Germanic languages are con-
cerned) and their degree of grammaticalisation.

As shown in Table 14, we can see at a first look that all of the forms in-
stantiated (except for the Gothic compound relative sa+ei) are invariant ones. 
While we recognise the relative particles ei and sem in, respectively, Gothic 
and Old Norse, and the now uninflected Old English demonstrative ðæt/þæt, 
we can also find some other forms which are worth discussing individually 
in the dedicated sections.

FORMS
GOTHIC OLD ENGLISH OLD NORSE

Tot.
ei þatei þei sa + ei ðæt/ þæt at sem

arg 3 9 0 2 17 48 1 80

cons 6 0 3 0 6 28 0 43

Tot. 23 23 77 121

Table 14. Distribution of conjunctions in the corpus. 
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Despite the individual differences among the different languages, however, 
all argumental complementisers do share, as a common feature, the context 
in which they can be found. Such context is given by the verbs introducing 
them, which all belong to specific semantic categories. Although the general 
label of verba dicendi and sentiendi – which has been used so far – is still appli-
cable, as it is evident from Table 15, there are in fact many more categories 
involved. 

Semantic 
Category Verbs

GOT OE ON
Tot.

ei þatei sa + ei ðæt/ þæt at sem

Predicate Ad-
jectives

be 0 0 0 0 1 0 1

be best 0 0 0 0 1 0 1

be far 0 0 0 0 1 0 1

be fitting 0 0 0 1 0 0 1

be likely 0 0 0 0 2 0 2

Verba Dicendi

claim 0 0 0 0 1 0 1

say 0 5 0 8 5 0 18

tell 0 1 0 0 2 0 3

Verba 
Desiderandi

desire 0 0 0 0 1 0 1

want 0 0 0 0 1 0 1

Verba 
Existimandi

decide 0 0 0 0 1 0 1
deter-
mine 0 0 0 0 1 0 1

know 0 1 0 2 3 0 6

mean 0 0 0 0 1 0 1

reason 0 0 0 0 1 0 1

settle (on) 0 0 0 0 1 0 1

suspect 0 0 0 0 1 0 1

under-
stand 0 0 0 0 2 0 2

Verba Iubendi command 1 0 0 0 0 0 1
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Verba 
Sentiendi

hear 0 1 0 2 0 0 3

see 0 0 2 0 8 0 10

seem 0 0 0 1 0 1 2

watch 0 0 0 0 1 0 1

Others

come 
about 0 0 0 0 1 0 1

discover 0 0 0 0 2 0 2

happen 0 0 0 0 2 0 2
make 
clear 0 0 0 0 1 0 1

offer 0 0 0 2 0 0 2

pray 1 0 0 0 0 0 1

strike 0 0 0 1 0 0 1

reveal 0 0 0 1 0 0 1

write 1 1 0 0 0 0 2

Non-arg 0 0 0 0 6 0 6

Tot. 3 9 2 17 48 1 80

Table 15. Semantic categories of verbs introducing argumental complementisers in the corpus.

In conclusion, while there are still many issues to be addressed with refer-
ence to argumental complementisers, consecutive conjunctions seem to be 
relatively unproblematic, in that their grammaticalisation is considered to 
be an extension of the meaning of the complementiser, when in the contexts 
of a consecutive construction, such as so+adj/adv...that.

4.4.1. East Germanic
As reported in Table 16, Gothic argumental and consecutive clauses were 
headed by the relative particle ei – which was occasionally compounded with 
other forms, mainly taken from the demonstrative sa, so, þata. 

However, while in a restricted number of instances (in the corpus there 
are only two) this compound was indeed inflected and corresponded to the 
relative pronoun sa+ei [cf. Section 4.3.1], the compound þatei is an invariant 
form (composed of the nominative neuter singular form of the demonstra-
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tive þata and the particle ei) which seems to have been a subordinating con-
junction in its own right (Krause and Slocum 2006). Similarly, the form þei 
was itself an invariant compound functioning as a subordinating conjunc-
tion, but no part of it seems to have derived from the demonstrative: in fact, 
its þ- stem (to which the particle ei was added) derived from the Proto-Ger-
manic pronominal stem *þa- (Keretchashvili 2018).

Argumental 
Complemen-

tiser

Consecutive 
Conjunction

Inflection POS No. Texts, 
Dating No. Texts, Dating Tot.

ei uninflected Particle 3 Gospels, 
4th cent. 6

Gospels, 4th 
cent.; Skei-

reins 5th cent.
9

þammei dat n sg
Relative 
Pronoun 
(> saei)

2 Gospels, 
4th cent. 0 - 2

þatei uninflected Conjunc-
tion 9 Gospels, 

4th cent. 0 - 9

þei uninflected Conjunc-
tion 0 - 3 Gospels, 4th 

cent. 3

Tot. 14 9 23

Table 16. Distribution of Gothic conjunctions in the corpus. 

Based on this account, we can thus deduce that in Gothic the simple demon-
strative was never used as a conjunction, which clearly indicates that it never 
did grammaticalise into either of the forms we are considering in this chap-
ter (i.e. argumental complementiser and consecutive conjunction). 

Nonetheless, we may notice a certain degree of similarity between rel-
ative and argumental clauses, as they are both headed by conjunctions or 
pronouns which contain the relative marker ei.

4.4.2. West Germanic
As for the Old English argumental and consecutive clauses, they seem to have 
all been headed by an invariant form of the demonstrative sē, sēo, ðæt – and, 
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more specifically, the nominative neuter singular form ðæt, whose alterna-
tive orthography þæt is also attested, and often preferred [Table 17].

Argumental 
Complementiser

Consecutive 
Conjunction

Inflection POS No. Texts, Dating No. Texts, Dating Tot.

ðæt

uninflected conj

1 The Voyages of Ohthere 
and Wulfstan (848-899) 0 -

23
þæt 16

Anglo-Saxon Chronicle 
(y. 755, 897); The 

Voyages of Ohthere and 
Wulfstan (848-899); 

Exeter Book, 10th cent.; 
Beowulf, 1000

6

The Venerable Bede 
(671-735); The Voyages 

of Ohthere and 
Wulfstan (848-899); 

Exeter Book, 10th cent.; 
Beowulf, 1000

Tot. 17 6

Table 17. Distribution of Old English conjunctions in the corpus.

Since all the forms instantiated in the corpus are thus derived from the Pro-
to-Indo-European *só-, *sá-, *tód, we will analyse some examples in order to 
verify the degree of grammaticalisation into a conjunction of the demonstra-
tive itself. 

(36) oe For þon cnyssað nū
  therefore strikes now
  heortan geþōhtas, | þæ ic hēan strēamas,
  heart.gen.f.sg thought.acc.m.pl arg I humble.adj stream.acc.m.pl
  sealtȳþa   gelāc | sylf cunnige;
  seawaves.gen.f.pl  tumult  myself test.1sg 
   ‘Therefore it strikes now the thoughts of the heart that I test myself the 

humble streams, the tumult of sea waves. ’ 
[cf. Appendix, no. 31]

As it is evident from example (36), the Old English þæt does seem to be 
fully grammaticalised as an argumental complementiser, and – as men-
tioned at the beginning of this chapter – even when the matrix verb is not 
strictly a verbum dicendi or sentiendi, just like in the Present-Day variety 
of English.

However, while the grammaticalisation path of the argumental comple-
mentiser into a consecutive conjunction might be fairly straightforward 
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on principle, it does not seem to have occurred at this stage of Old English. 
Throughout the corpus, in fact, the conjunction is almost never found in the 
typical consecutive context (i.e. so+adj/adv...that) and seems to cover more 
of an explicative function (37) – thus resulting as something which is still in 
between an argumental complementiser and a proper consecutive conjunc-
tion (as a matter of fact, in the use of the demonstrative we can still identify 
a trace of the diptyque inverse correlative structure mentioned in Section 2). 
On the other hand, in the one instance in which it is accompanied by the 
construction so+adj, it does indeed function as a fully fledged consecutive 
conjunction (38).

(37) oe Þā     hē     þæt þā sumre tīde dyde,                       
  and  he   dem.acc.n.sg then one time did.3sg 
  þæt hē forlēt þæt hūs þæs gebēorscipes [...]             
  conj he left art.acc.n.sg house art.gen.m.sg feast.gen.m.sg
   ‘And then one time he did this – that he left the house of the feast.’

         [cf. Appendix, no. 30] 

(38) oe For þon nis þæs mōdwlonc mon ofer eorþan, [...]
  because is.not so proud.adj man  on  earth
  þæt hē ā his sǣfōre | sorge næbbe,
  conj he never his sea.travel anxiety has 
   ‘because not a man on earth is so proud that he never has his sea travel 

anxiety.’
                    [cf. Appendix, no. 31] 

As we have already seen in the previous chapter [cf. Section 4.3.2], the 
Old English þæt went through a vocalic sound change (æ > a) and, over the 
Middle English period transformed first into þat and then into the Pres-
ent-Day form that. On the other hand, the fact that the Middle English 
relative complementiser took the form of þat, as well, while the particle 
þe was dropped (it lost the relative marker function, but transformed into 
the definite article) seem to imply that the relative did grammaticalise 
afterwards and on the basis of the grammaticalisation of the argumental 
complementiser.

Furthermore, the fact that the relative d-Pronoun did not derive directly 
from the demonstrative seems to be confirmed by the forms used in Old High 
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German, as well.  The Old High German demonstratives and complementisers 
were in fact surface-identical (i.e. daz, thaz), while the relative had a slightly 
different form (i.e. der, ther). In addition, as we can see, Old High German did 
preserve both a common gender (for masculine and feminine) and neuter 
form in the complementiser, which could explain why the supposedly de-
rived relative had an inflection, as well. On the other hand, as we know, the 
Middle English relative þat did not, probably because of its derivation from 
an invariable complementiser such as þæt itself. 

As for the other West Germanic languages, just like in Old English, the 
Old Frisian complementiser thet and the homographic relative correspond to 
the nominative neuter singular form of the demonstrative thi, thiu, thet. The 
same can also be said for the Old Low Franconian demonstrative thie, that and 
the conjunction that, as well as for the Old Saxon that, which was used as the 
only form from the beginning.

4.4.3. North Germanic
As we can see from Table 17, Old Norse argumental complementisers and 
consecutive conjunctions were generally expressed by the conjunction 
at, which could, however, also be compounded with an adverb to spec-
ify its meaning (e.g. the adverb svát gives the subordinate a consecutive 
meaning). 

Among the instances included in the corpus, the sole exception is the 
use of the relative particle sem, but Krause and Slocum (2005) do mention 
that the relative particles (especially er) and the conjunction at did at times 
overlap in their function. However, the interchangeability between the two 
functions and the relative forms could be just the other side of the same phe-
nomenon which we have found in Gothic, as well as in some of the early 
West Germanic languages, i.e. the affinity between relative and argumental 
complementisers. While in Old Norse, in fact, the two functions could be ex-
pressed alternatively by at, er or sem, in the other languages instantiated the 
same element could be used to render both functions.



108 Cristina Resmini

AION-L n. 12/2023 n.s.

Argumental 
Complementiser

Consecutive 
Conjunction

Inflec-
tion POS No. Texts, Dating No. Texts, Dating Tot.

at
unin-
flect-

ed

Conjunc-
tion

48

Battle of Stamford 
Bridge (y. 1066); 
Íslendingabók 

(1067-1148); Edda 
(1179-1241); Bren-

nu-Njáls Saga (1250-
1275);

Poetic Edda, 1270s;
Egils Saga, late 14th 
cent.; Grettis Saga, 
14th cent.; Hrólfs 

saga, late 14th cent. 

26

Battle of Stam-
ford Bridge (y. 
1066); Edda 

(1179-1241); Po-
etic Edda, 1270s; 
Egils Saga, late 

14th cent.; 
Grettis Saga, 14th 

cent.; Hrólfs 
saga, late 14th 

cent.

74

svát

Adverb 
(svá) + 

Conjunc-
tion (at)

0 - 2
Poetic Edda, 

1270s
2

sem40 
unin-
flect-

ed

Relative 
Particle 1 Hrólfs saga, late 14th 

cent.
0 - 1

Tot. 48 28 76

Table 18. Distribution of Old Norse conjunctions in the corpus.

As example (39) and (40) show, the conjunction at seems to be fully grammat-
icalised as both an argumental complementiser and, unlike Old English, also 
as a consecutive conjunction. In sentence (40), as in many other examples 
throughout the corpus, the conjunction at is, in fact, preceded by the adverb 
svá+adj/adv and, at least based on the instances found in the corpus, this 
structure seems to have been far more common in Old Norse than in Old 

40 This form does not derive from the Proto-Indo-European *só-, *sá-, *tód and is therefore not 
relevant for the purposes of this study. This instance is not included in the sum total reported in 
the last row of Table 18.
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English – thus probably implying a greater degree of grammaticalisation in 
the first.

(39) oe Óláfr inn Digri gørði skýrt at hverr maðr skyldi        
  Olaf the thick made definite arg each man should    
  gjalda konungi hálfa mǫrk.
  pay king.dat.m.sg half  mark
   ‘Olaf the Thick made definite that each man should pay half mark to the 

king.’
                        [cf. Appendix, no. 32]

(40) oe [...] ok svá mikit gerðisk af því at þeir vildu
   and so far went with dem.dat.m.pl conj they desired
  eigi nefna guð.
  no.longer mention   god        
   ‘[...] And went so far with this, that they no longer desired to mention God.’

       [cf. Appendix, no. 33]

As already anticipated [cf. Section 2], however, it is argued that at might not 
really derive from the Proto-Indo-European *só-, *sá-, *tód – the reasons be-
hind this uncertainty being the following:

- While in the West Germanic languages one single form (with very 
minor orthographic differences, e.g. the German das/dass) is used to 
express all the functions we are taking into account, in all the Pres-
ent-Day Scandinavian languages, there is some formal difference be-
tween the language-specific demonstrative and complementiser;

- An homographic preposition and infinitive conjunction (meaning to, 
by and near, and deriving from the Proto-Indo-European preposition 
*ad) exists in all the Present-Day Scandinavian languages – and it is 
argued that this could be the true origin of at;

- Assuming, as we previously have [cf. Section 2], that the relatives 
were grammaticalised directly from the demonstrative and thus be-
fore the argumental complementisers, it would be hardly acceptable 
to instantiate that the North Germanic languages had skipped (also 
according to the corpus data) the intermediate passage, i.e. the gram-
maticalisation of the relative d-Pronouns, but then featured that of the 
complementisers.
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This notwithstanding, from a phonetic point of view, the derivation of at 
from the Proto-Indo-European *só-, *sá-, *tód, and then especially from the 
Proto-Germanic *ϸat, would be perfectly acceptable if we hypothesise – as 
already discussed [cf. Section 2] – the loss of the initial consonant. 

Furthermore, from a typological perspective, while we have proof from 
the West Germanic languages of complementisers deriving from demonstra-
tives, we have no such evidence as far as the derivation of complementisers 
from the Proto-Indo-European preposition *ad is concerned. In Old English, 
for instance, the reflex of *ad has preserved its original meaning until today 
in the form of the preposition at. 

In conclusion, should the argumental complementiser have indeed gram-
maticalised before the relative, the third reason for doubting of the origin of 
the Old Norse at would be easily discredited: it would, in fact, be more plau-
sible to believe that the North Germanic languages might have missed the 
final step of the grammaticalisation process, rather than thinking they might 
have just skipped a previous one.

On that note, it is also worth stressing that, as already discussed, accord-
ing to Vigfusson (1874:29), the archaic Icelandic argumental complementiser 
ad (i.e. the reflex of the Old Norse at from which the Present-Day Icelandic 
að derives) could also be used as a relative. This fact could either be a fur-
ther proof of the affinity between the relative and the complementiser (as 
seen, for instance, between the Old Norse er and at) or an indicator that, at 
some point in the history of the Scandinavian languages, complementisers 
did grammaticalise into relatives – thus generating a competing form with 
the already established relative particle er. Either way, however, based on the 
evidence we have from Old Norse and the Present-Day North Germanic lan-
guages, we can maintain that, despite the initial instability of the two forms, 
the particle er and the conjunction at have prevailed in the end, respectively 
as relative marker and argumental complementiser.

5. Discussion
In an attempt to make sense of the results described in the previous section 
of this paper, this chapter will set the evidence gathered from the linguistic 
corpus against the existing literature presented in Section 2. In doing so, this 
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study will put forward some hypotheses that aim to explain the discrepan-
cies between the empirical data and other scholars’ accounts. 

Taking into consideration both the earlier phases and the Present-Day 
stage of the Germanic languages and based on the analysis carried out in the 
previous chapter [cf. Section 4.1], we can conclude that, although the deter-
miner function of the demonstrative developed at different times in each in-
dividual language (especially interesting is the already mentioned late gram-
maticalisation of determiners in Old Low Franconian and their incomplete 
establishment in Old Norse), nowadays they all feature demonstrative forms 
which can be used equally as pronouns or as adjectives.  

Furthermore, we know that the use of the demonstrative as a third-per-
son pronoun has been largely dropped over time and we can assume that Old 
English was one of the first Germanic languages to stop employing it as such 
– provided that it had ever been an established use at all.

While the distribution of demonstratives was still significantly unsta-
ble in the earliest stages of most Germanic languages (as already seen, for 
instance, the Old Norse demonstrative could be expressed through several 
competing forms, with slight differences in meaning), the origin of at least 
one of their demonstratives from the anaphoric Proto-Indo-European *só-, 
*sá-, *tód is rather uncontroversial and, from the point of view of historical 
linguistics, the explanation of its evolution into a demonstrative determiner 
when accompanied by a noun [cf. Section 2] seems relatively unproblematic.

As for articles [cf. Section 4.2], based on the analysis of corpus data and on 
the contributions made by other scholars, like Crisma (2020) and Stroh-Wol-
lin (2020), we may maintain that all three branches of the Germanic languag-
es did undergo a grammaticalisation process which led their language-spe-
cific reflex of a Proto-Indo-European demonstrative (be it *só-, *sá-, *tód, or a 
combination of other demonstrative stems, e.g. the Old Norse inn, in, it from 
the Proto-Indo-European *ko-+*eno-) to become a definite article. On these 
grounds we can also claim that, albeit at different moments in time, Gothic, 
Old English and Old Norse all became languages with grammaticalised defi-
niteness.

Although the definite articles systems of the Present-Day Germanic lan-
guages are fairly heterogeneous, even within the same branch (e.g. the Ger-
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man “near-article” vs. the English and Dutch “discrete articles”), we can now 
maintain that both the West Germanic free-standing articles and the Scandi-
navian definite suffixes all originate from a deictic element.

With regards to the relative function, on the other hand, it appears that, 
according to the corpus data, no early Germanic language (except for Old Fri-
sian in the fourteenth century) featured relative pronouns which had been 
directly grammaticalised from any of the reflexes of the demonstrative *só-, 
*sá-, *tód41 [cf. Section 4.3]. 

On these grounds, we might deduce that, this grammaticalisation path 
must have occurred at a later stage and only in some languages – signally in 
those in which the demonstrative is today also a d-Pronomen. Nonetheless, 
as already seen, Vigfusson’s account (1874) leaves the question open as to 
whether the same patterns were undertaken by the Scandinavian languages, 
as well – thus implying that their d-Pronomen has gone lost over time.

Therefore, though that and its cognates do undoubtedly feature this 
function today (at least in the West Germanic languages) the origin and de-
velopment, as well as the nature of the relative function, raise quite a few 
questions: was the relative originally a demonstrative? how and why did it 
become a relative? can the that-relative be described as a true relative pro-
noun, from a syntactic point of view? etc. 

Although some of these questions have already been answered by other 
scholars [cf. Section 2], this study attempts to give its own corpus-based in-
terpretation, while aiming to account for the Present-Day distribution and 
status of relatives across the Germanic languages.

As far as the origin of Proto-Indo-European relatives is concerned, several 
scenarios have been hypothesised, including the possibility that Proto-In-
do-European did not have relative clauses at all and that any relative marker 
featured in the daughter languages was thus an innovation introduced after 
their split from the mother language. This notwithstanding, there is gener-
al agreement on the stems from which Indo-European relatives might have 
originated – either already in Proto-Indo-European, or at a later stage – and 

41 Old English features a relative particle whose form might have derived from the demon-
strative [cf. Section 4.3.2]
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these are the anaphoric *i- and the interrogative-indefinite *kwó-/*kwí-. While 
some scholars believe that one of the two derived forms was the original 
Proto-Indo-European relative pronoun and the other was an innovation in-
dependently made by some languages, Clackson (2007) maintains that both 
co-existed in Proto-Indo-European and were in complementary distribution 
with one another (Cotticelli-Kurras 2020). 

As Quiles and López-Menchero (2011) argue, the Proto-Indo-Europe-
an relative pronoun *įos, *įā, *įod (from the relative stem *įó-) gave origin 
to – among others – the Ancient Greek relative pronoun ὅς,	 ἥ,	 ὅ	 and 
the Proto-Germanic concessive/conditional conjunction *įaba, *įabai 
(although it clearly did not retain the relative meaning), and was rep-
resented in every early Indo-European language except for Proto-Italic 
and possibly Anatolian42, where it had probably gone lost (Quiles and 
López-Menchero 2011)43. It should also be noticed, however, that Helle-
nist scholars such as Monteil (1963) claim that, beside the relative pro-
noun deriving from *įó-, Homeric Greek could also express the relative 
function by means of a pronoun deriving from the demonstrative *só-, 
*sá-, *tód44, possibly just like the Germanic reflexes of *tód can be used as 
relative pronouns, as well.

As for the second relative pronoun, it derived, as already mentioned, 
from the interrogative-indefinite pronouns *qis, *qid (substantive form) and 
*qos, *qā, *qod (adjective form) – and, ultimately, from the Proto-Indo-Euro-
pean *kwo/i- stem. These forms, in turn, originated interrogative and indefi-
nite pronouns such as the Greek τίς, τί (and the clitic τις, τι for the indefinite) 
and the Latin quis, quid, but also the Proto-Germanic root *hwa-, from which 
all the Present-Day Germanic interrogative w-Pronomen stem. Interestingly, 

42 The origin of the Hittite ya- from the Proto-Indo-European *jo- is debated.
43 Since it was present in almost every early Indo-European language, Quiles and López-Men-

chero (2011) believe that *įos, *įā, *įod was indeed one of the two original Proto-Indo-European 
relative pronouns. It is more plausible to assume that it went lost in individual branches (i.e. 
Proto-Italian and possibly Anatolian) than to believe that all the other languages made the same 
innovation independently from one another.

44 Over time, however, the relative stemming from *įó- prevailed and became standard in 
Classic Greek.
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however, whereas the Greek τίς, τί maintained the indefinite semantic and 
did not acquire a relative function, the Latin quis, quid did at some point 
grammaticalise into a relative pronoun, through the diptyque normal con-
struction.

Assuming, thus, that, as De Roberto (2010) claimed, Latin only introduced 
relatives through the grammaticalisation of its interrogative-indefinite pro-
noun45, we should be able to instantiate an earlier stage, before the grammat-
icalisation occurred [cf. example (5) in Section 2]. In this example (41a) we 
can still see, in fact, the personal pronoun is anaphorically referring to the 
interrogative-indefinite pronoun quis.

(41) a. lat *Quis bene amat, is bene castigat. 
   ind.m.sg well loves, pers.m.3sg well chastises 
   ‘Someone well loves. He well chastises.’
 b. lat Qui bene amat, bene castigat. 
              rel.m.sg well loves, well chastises
   ‘Who well loves, well chastises’
 c. en *That loves well, well chastises.
 d. en Who(ever) loves well, well chastises. 

We can thus assume the following step to have been the one described by De 
Roberto (2010), in which the anaphoric element is absorbed by the interrog-
ative-indefinite pronoun, which thus acquires a new form (from quis, quid 
to the relative qui, quae, quod) and becomes a relative conjunction with an 
optional [+indefiniteness] feature (41b). 

Following on this example, and in the light of what has been discovered 
so far, however, it could prove useful to address the grammaticalisation of 
Germanic relatives and their distribution by putting forward a different hy-
pothesis, which is partly contrasting with the account given in the literature 
review [cf. Section 2].  

As we know, besides the w-Pronomen deriving from the interrogative-in-
definite pronoun *kwó- (> *hwo- > wh-), the Present-Day West Germanic 
languages also feature d-Pronomen, i.e. relatives which derive from a Pro-

45 Assuming that Proto-Italic had indeed lost the relative deriving from *įos, *įā, *įod, it is 
likely that Latin initially lacked relatives.
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to-Germanic demonstrative and, ultimately, from the Proto-Indo-European 
anaphoric pronoun *só-, *sá-, *tód. Remarkably, the same competition we can 
find today among the West Germanic relatives (i.e. between w-Pronomen and 
d-Pronomen) is supposed to have occurred in Proto-Indo-European, as well. 
As we have seen, in fact, Proto-Indo-European is assumed to have featured 
both an attributive-restrictive relative originating from the interrogative-in-
definite pronoun and an appositive-explicative relative derivating from a de-
monstrative (Quiles and López-Menchero 2011). 

While in Proto-Indo-European the two competing relatives seem to have 
been in a complementary distribution, however, as we have seen in Section 2, 
the status of the relatives in the Present-Day Germanic languages appears to 
be somewhat more complicated. For the moment, though, let us only consid-
er that, in English, w-Pronomen may introduce either free or headed relative 
clauses, while d-Pronomen may only introduce headed ones.

On these grounds, if we were now to translate the previous sentence in 
English, we would have but one choice: the only grammatically acceptable 
way to preserve the diptyque normal structure is, in fact, interpreting the first 
clause as a free relative (36d) and thus render the Latin qui with the English 
w-Pronoun who (which has indeed an [+indefiniteness] feature). 

Therefore, since the use of d-Pronomen in free relative clauses would be 
ungrammatical (41c), we could argue that, contrarily to previous assump-
tions deriving from the existing literature, the diptyque normal construction 
was not related to the grammaticalisation of demonstrative pronouns into 
relative d-Pronomen, but rather to the grammaticalisation of the Proto-Ger-
manic (among other languages, e.g. Latin and Hittite) interrogative-indefi-
nite pronoun (deriving from *hwa-) into a relative w-Pronomen. 

Furthermore, this interpretation would be typologically more acceptable, 
since this grammaticalisation path would be identical to the one which oc-
curred in Latin and the interrogative-indefinite pronoun would be the one pre-
vailing over the anaphoric element in both the Italic and the Germanic branch.

On the other hand, based on the structure of the sentence, we could inter-
pret the grammaticalisation of demonstrative pronouns into relative d-Pro-
nomen as originating from the diptyque inverse construction and as mediated 
by the grammaticalisation of the argumental complementiser.
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More specifically, let us take the grammaticalisation of the argumental 
complementiser as our starting point. In Latin (42a) [cf. example (6) in Sec-
tion 2], we find a demonstrative at the end of the first clause and the already 
grammaticalised relative (through the diptyque normal construction) at the 
beginning of the second one, which the absorbed the demonstrative and was 
grammaticalised into an argumental complementiser. 

(42) a. lat *Legati renuntiaverunt hoc, quod Pompeium in
   envoys reported dem.acc.n.sg rel.acc.n.sg Pompeius in
   potestate haberent.
   power  had.3 pl 
   ‘The envoys reported this: that they had Pompeius in (their) power.’
 b.   lat Legati renuntiaverunt quod Pompeium in potestate haberent. 
                         envoys reported arg Pompeius in power had.3pl
   ‘The envoys reported that they had Pompeius in (their) power.’
 c. en *The envoys reported this, | that they had Pompeius in their power.
 d. en The envoys reported | that they had Pompeius in their power.

Conversely, according to the hypothesis that this study has just proposed, in the 
Germanic languages we would have two demonstratives (42c) – the second of 
which was supposedly the anaphoric element which, in the presence of specific 
categories of verbs like that of the verba dicendi, prevailed over the other demon-
strative and was grammaticalised into an argumental complementiser (42d).

However, if we were to compare an argumental subordinate (42c) with a 
relative one featuring a d-Pronomen (43a), we would obtain two surface-iden-
tical structures – the only difference being that the relative pronoun is al-
ways preceded by its antecedent, while the argumental clause constitutes 
the argument of the predicate. 

(43) a. en I have read this (book) | that you gave me.
 b. de Ich habe das Buch gelesen, das du mir
   I have art.acc.n.sg  book read.pp dem.acc.n.sg you t o . m e   
   gegeben hast.
   given have
   ‘I have read the book that you have given me.’
 c. nl Ik heb het boek gelezen dat je me had gegeven.
       I have art.n.sg book read.pp dem.n.sg you to.me have given.pp  
   ‘I have read the book that you have given me.’
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The striking similarity between the two constructions hints at their possible 
common origin and it is thus believable that the relative d-Pronomen could 
simply be an argumental complementiser which has been reanalysed when 
in the absence of specific categories of verbs (like verba dicendi, sentiendi, 
iubendi, etc.) and whose meaning has thus been extended. 

Furthermore, although the structure of sentence (43a) seems to be mod-
elled on the diptyque inverse construction (and contrarily to what has been 
previously outlined in Section 2), from this perspective, it would no longer 
be necessary to assume the absorption of an antecedent by the d-Pronomen 
in order to explain its reanalysis into a subordinator. According to this hy-
pothesis, in fact, the d-Pronomen would merely be an extension of the argu-
mental complementiser and would therefore have been a subordinator from 
the beginning.

Therefore, while rejecting Axel-Tober’s account, this interpretation re-
visits the Neogrammarians’ theory – according to which the argumental 
complementiser had grammaticalised directly from the demonstrative [cf. 
Section 2]. Contrarily to the traditional account however, this study propos-
es that the demonstrative from which the complementiser came had main-
tained its anaphoric nature and had thus always belonged to the second 
clause (42c).

As for the other main West Germanic languages, i.e. German (43b) and 
Dutch (43c), they seem to have taken the same grammaticalisation path. 

From a cross-linguistic point of view, the diptyque normal thus appears 
to have originated relatives heading free relative clauses (i.e. indefinite rel-
ative pronouns or w-Pronomen), while the diptyque inverse construction has 
arguably been the model structure for the grammaticalisation of argumen-
tal complementisers and relatives introducing headed relative clauses (i.e. 
d-Pronomen).

While wondering why this only applies to West Germanic languages and 
not to the Scandinavian ones might lead us into analysing a false problem 
(the North Germanic languages – except for Danish – only use relative parti-
cles and do not have any w-Pronomen either), the grammaticalisation of the 
“Latin d-Pronomen” (i.e. the relative pronoun introducing a headed relative 
clause) is surely worth discussing. 



118 Cristina Resmini

AION-L n. 12/2023 n.s.

Based on example (44), in fact, they seem to have followed the same 
grammaticalisation pattern we have described for the West Germanic d-Pro-
nomen, in that the structure of the argumental subordinate (42b) seems to be 
identical to the relative one reported below.

(44) lat Magistra hoc laudat quod discipulus fecit.
  Teacher dem.acc.n.sg   praises rel.acc.n.sg student did
  ‘The teacher praises the thing (=this) which the student did.’

Unlike the West Germanic languages, however, the “Latin d-Pronomen” main-
tained the same surface-identical form as the indefinite relative pronoun 
probably because the argumental complementiser from which it came had, 
in turn, originated from the indefinite-relative itself.

Although we cannot be sure as to what the reason for the indefinite rel-
ative to grammaticalise into an argumental complementiser was, and we do 
not know for definite why the Germanic complementiser came, instead, from 
the demonstrative, it seems acceptable to conclude that the Germanic d-Pro-
nomen have taken the form of the demonstrative because they came from the 
argumental complementiser, which had originated from the demonstrative, 
in the first place.

After all, as we have already seen [cf. Section 4.4.1] shared features be-
tween relative and argumental clauses could be found even in Gothic, as 
both clauses are headed by conjunctions or pronouns containing the rela-
tive marker ei. While, in fact, just like in Latin, neither form derives from 
the grammaticalisation of the demonstrative, we may interpret the similar-
ity between relative and argumental heads as a typological feature, which is 
independent of the ultimate derivation of either elements. 

As for the argumental complementiser itself, based on the corpus data 
analysed in the previous chapter, it seems to have grammaticalised direct-
ly from the demonstrative derived from the Proto-Indo-European *só-, *sá-, 
*tód in all of the languages taken in consideration, except for Gothic – which, 
however, separated from Proto-Germanic quite early and did not have any 
significant contact with the other Germanic languages afterwards. 

On the other hand, the fact that this grammaticalisation path did occur 
in the other Germanic languages at a stage when the d-Pronouns were not yet 
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grammaticalised seems to further confirm the hypothesis that the grammat-
icalisation process of relatives was a later extension of that of the argumental 
complementisers.

Furthermore, also thanks to typological evidence, we may be convinced 
that the Old Norse at did in fact derive from the Proto-Indo-European *só-, 
*sá-, *tód [cf. Section 4.4.3].

Finally, as far as consecutive conjunctions are concerned, their grammat-
icalisation process, too, is considered to be another extension of that of the 
argumental complementisers. As such, however, the grammaticalisation de-
gree of the conjunction used to head consecutive clauses seems to differ from 
language to language. In almost all of the Old English entries, in fact, the sup-
posed consecutive clauses do lack their signature structure, i.e. so+adj/adv...
that – which, on the other hand seems to have already been quite common in 
Old Norse.

6. Conclusion
This study has attempted to examine the existing literature [cf. Section 2] 
in the light of the data that have been collected from the early stages of the 
main Germanic languages and gathered into a linguistic corpus [cf. Section 
3, Appendix]. 

As it is evident from what has been said so far in this paper, an in-depth 
analysis of the corpus has often led towards new interpretations which are 
at least partly contrasting with the initial account described in the literature 
review. At the same time, the entire process of putting forward some hypoth-
eses and trying to verify them, has given rise to new questions, which could 
represent possible future developments of this research. 

Lang.
Demonstra-

tive Pro-
nouns

Demonstra-
tive Deter-

miners

Articles Relatives Conjunctions
Tot.

arg cons

GOT sa, so, 
þata 13 sa, so, 

þata 8 sa, so, 
þata 52 - 0 - 0 0 73

OE sē, sēo, 
ðæt 13 sē, sēo, 

ðæt 12 sē, sēo, 
ðæt 11 þe(?) 31 þæt 17 1 54

OHG daz, 
thaz 1 daz, thaz 0 daz, 

thaz 0 - 0 daz, 
thaz 1 0 2
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OS that 0 that 1 that 0 - 0 that 0 0 1

OF
thi, 

thiu, 
thet

2 thi, thiu, 
thet 0

thi, 
thiu, 
thet

2
thi, 

thiu, 
thet

1 thet 1 0 6

OLF thie 1 - 0 - 0 - 0 that 0 0 1

ON sá, sú, 
þat 83 sá, sú, þat 11 sá, sú, 

þat 13 - 0 at 48 28 183

Tot. 113 32 78 1 67 29 320

Table 19. Distribution of relevant forms per function in the corpus.46

 
Therefore, based on a careful study of the linguistic corpus [Table 19] and of the 
subject matter, we could tentatively describe the grammaticalisation paths of 
the Proto-Indo-European *só-, *sá-, *tód across the Germanic languages as follows. 

In agreement with the existing literature, we can maintain that the 
anaphoric demonstrative pronoun *só-, *sá-, *tód became a demonstrative de-
terminer in the earliest stages of most Germanic languages through a gram-
maticalisation process that allowed for it to be followed by a noun, despite its 
being a pronoun. Although each language probably developed this function 
at different times, based on the entries found in the corpus, we cannot find 
any such instance in Old Low Franconian and the representation of the deter-
miner in Old Norse seems to have been unstable [cf. Section 4.1].  

In each individual Germanic language, then, the demonstrative determiner 
deriving from *só-, *sá-, *tód lost its [-deictic] feature and acquired the [+definite-
ness] one, thus beginning to function as a definiteness marker (which generally 
maintained the same form as the determiner). In Old Norse, however, this same 
process also involved a Proto-Scandinavian demonstrative pronoun which later 
produced Present-Day Scandinavian definite suffixes [cf. Section 4.2].

As for the following steps, this study distances itself from what has been 

46 This table provides an overview of the occurrences per grammaticalised function of the lan-
guage-specific forms deriving from *só-, *sá-, *tód. This table only includes the instances whose indi-
cated function was confirmed by the corpus analysis described in Section 4. Once again, Gothic, Old 
English, and Old Norse are the most represented languages in this table, as, due to a specific meth-
odological decision [cf. Section 1 and 3], they are the most represented languages in the corpus.
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suggested by other scholars by proposing that the grammaticalisation of ar-
gumental complementisers might have taken place before that of the rela-
tives. Arguably, in fact, in all of the Germanic languages taken into consider-
ation – except for Gothic – the demonstrative *só-, *sá-, *tód grammaticalised 
into an argumental complementiser through a dipthyc inverse construction 
[cf. Section 4.4, Section 5].

Furthermore, based on the evidence provided in Section 4.4.3, this paper 
supports the hypothesis that the Old Norse at and its Present-Day descen-
dents [Table 20] are in fact all reflexes of the anaphoric *tód.

According to this study, two more functions have then originated from 
the complementiser, through a dipthyc inverse structure, i.e. the relative 
marker function and that of the consecutive conjunction. These two gram-
maticalisation paths – interpretable as independent patterns of extension of 
the meaning of the complementiser – could be described as later processes 
which had generally not been established (especially as far as the relatives 
are concerned) in the time span covered by the linguistic corpus compiled 
for this study [cf. Section 4.3, Section 4.4].

Finally, with regard to the origin of relatives, this research claims that, con-
trarily to other existing accounts, the dipthyc normal structure only gave rise to 
the relative w-Pronomen – i.e. the type of realative pronoun which normally heads 
free relatives – while, as already mentioned, the relative d-Pronomen – which is 
normally used for headed relatives – derived from the extension of the meaning 
of the complementiser in the presence of an antecedent of the relative itself.

FUNCTION EN DE NL DA NO SV IS

Demon-
strative 

Pronoun/ 
Determiner

that
<*tód

das
<*tód

dat
<*tód

det
<*tód

det
<*tód

det
<*tód

ϸað
<*tód 

Definite 
article

the
<*tód

das
<*tód

het47

<*tód

det<*tód 
+suf-

fi<dem

suffix
<dem

det<*tód 
+suf-

fi<dem

suffix
<dem

47 Cf. footnote no. 25 in [Section 4.2.2]. 
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Conjunction
(arg, cons)

(that),
so that
<*tód

(dass),
sodass 
<*tód

(dat),
om-
dat/

zodat
<*tód

(at),
så at 
<*tód

(at),
Slik 
at/

Så at
<*tód

(att),
Så att
<*tód

(að),
svo að
<*tód

Relative that 
<*tód

das 
<*tód

dat
<*tód

rela-
tive 

parti-
cle

rela-
tive 
par-
ticle

rela-
tive 

parti-
cle

rela-
tive 
par-
ticle

Table 20. Present-Day relevant forms per function and derivation.48

Abbreviations
acc Accusative me Middle English
adj Adjective n Neuter
adv Adverb nl (Present-Day) Dutch
arg Argumental Complementiser no (Present-Day) Norwegian
a-s Anglo-Saxon nom Nominative
conj Conjunction oe Old English
cons Consecutive Conjunction of Old Frisian
da (Present-Day) Danish ohg Old High German
dat Dative olf Old Low Franconian
de (Present-Day) German on Old Norse
dem Demonstrative Pronoun os Old Saxon
det Determiner pers Personal Pronoun
en (Present-Day) English pg Proto-Germanic
f Feminine pie Proto-Indo-European
gen Genitive pl Plural
gr Ancient Greek pp Past Paticiple
ind Indefinite Pronoun prsp Present Participle
inf Infinitive Conjunction rel Relative (Pronoun/Particle)
instr Instrumental sg Singular
is (Present-Day) Icelandic sv (Present-Day) Swedish
it (Present-Day) Italian sg Singular
lat Latin sv (Present-Day) Swedish
m Masculine  

48 This table provides an overview of the Present-Day reflexes of *tód and, where relevant, of 
the alternative forms used by the Scandinavian languages.
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Appendix – Corpus selection
Key:
No = Progressive number of entry
L = Language
Or. = Origin
SF = Syntactic function
Inf. = Inflection
So. = Source [cf. Primary Sources in Bibliography]
bf. = before
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No L Entry Text Or. SF Inf. Translation So.

1 got

Warþ þan in dagans 
jainans, urrann gagrefts 

fram kaisara Agustau, 
gameljan allana midjun-

gard.

Gospels
(4th 

cent.)
jáins det

acc.
m.pl

 And it came to 
pass in those days, 

that there went 
out a decree from 
Caesar Augustus, 
that all the world 
should be taxed.

c

2 got

Warþ þan in dagans jain-
ans, urrann gagrefts fram 
kaisara Agustau, gamel-
jan allana midjungard.
Soh þan gilstrameleins

frumista warþ at  [wisan-
din kindina  Swriais]
raginondin Saurim

Kwreinaiau.

Gospels
(4th 

cent.)

sa, so, 
þata

det
nom.
f.sg

And this taxing 
was first made 
when Cyrenius 
was governor of 

Syria.

c

3 got
sa ist sunus meins sa  

liuba, þamma hausjaiþ

Gospels
(4th 

cent.)

sa, so, 
þata

dem
nom.
m.sg

This is my beloved 
Son: hear him. 

c

4 got
jah þatei gasaƕ jag 

gahausida þata weit-
wodeiþ

Skei-
reins 
(5th 

cent.)

sa, so, 
þata

dem
acc.
n.sg

and what he saw 
and heard, that he 

testifies
c

5 oe

Næfde se here, Godes 
þonces, Angelcyn ealles 
forswīðe gebrocod, ac 

hīe wǣron micle swīþor 
gebrocede on þǣm þrim 

gēarum mid cēapes 
cwilde ond monna;

An-
glo-Sax-

on 
Chron-

icles 
(Year 
897)

sē, 
sēo, 
ðæt

det
dat.

pl

The enemy had 
not, by the mercy 

of God, entirely 
crushed the En-
glish altogether, 
but they were af-

flicted much more 
in those three 
years by pesti-

lence of cattle and 
of men;

e

6 oe

ealles swīþost mid 
þǣm þæt manige þāra 
sēlestena cynges þēna 

þe þǣr on londe wǣron 
forðfērdon on þǣm þrym 

gēarum.

An-
glo-Sax-

on 
Chron-

icles 
(Year 
897)

sē, 
sēo, 
ðæt

pers
nom.
n.sg

most of all among 
them many of the 
best of the king’s 
thanes who were 
there in the land 
died within those 

three years. 

e
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7 on

En þar galzk stundum 
meira, en stundum min-
na, unz Óláfr inn Digri 

gørði skýrt at hverr maðr 
skyldi gjalda konungi 

hálfa mǫrk, sá er fœri á 
miðli Norvegs ok Íslands, 

nema konur eða þeir 
menn er hann næmi frá.

On the 
Settling 
of Ice-
land
(Ari 
Þor-

gilsson 
1067-
1148)

hann, 
hon, 
þat

det
nom.
m.pl

Sometimes 
more were paid, 
sometimes less, 

until Olaf the Thick 
made definite that 
each man should 

pay the king a half 
mark, whoever 

would travel be-
tween Norway and 

Iceland, except 
women or those 
men whom he 
should exempt. 

b

8 on Fyrir þá sǫk

Snorra 
Edda

(Snorri 
Stur-
luson 
1179-
1241)

sá, sú, 
þat

det
acc.
f.sg

For that reason b

9 olf
ginathi in uuarheide sina 

uue sal thia suocan?
Psalm 60

(n.d.)
- dem -

Who shall 
question his grace 

and truth?
d

Table 21. Syntactic function: Demonstrative

No L Entry Text Or. Inf. Translation
 
So.

10 on
watehalihinohor(na) | 

hahaskaþihaþuligi

Older 
Fuþark
(2nd-8th 
cent.)

hinn -

may the horn wet this 
stone. cut the after-

math. may the mowing 
lie.

a

11 got
wasuh þan neƕa pasxa,

so dulþs Iudaie.
Gospels 

(4th cent.)
sa, sō, 
þata

nom.
f.sg

was then nigh the 
passover, the feast of 

the Jews
c

12 oe

Þā hē þæt þā sumre tīde 
dyde, þæt hē forlēt þæt 

hūs þæs gebēorscipes, and 
ūt wæs gongende tō nēata 
scypene, þāra heord him 
wæs þǣre nihte beboden,

Bede’s 
Account 

of the Poet 
Caedmon
(671-735)

sē, 
sēo, 
ðæt

acc.
n.sg

Then one time he did this, 
so that he left the house 

of the feast and was going 
out to the cattle shed 

(their care was entrusted 
to him for the night).

E
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13 on

Þá mǽllti Haraldr 
Ænghla konongr viðr 
Norðmenn þá er með 

hanum váro, «Kenndo þér 
þenn hinn myckla meðr 
þæim blá kyrtli oc hin 

faghra hialm, er þer skaut 
sér af hestinum frem?

Battle of 
Stamford 

Bridge 
(1066)

sá, sú, 
þat

dat.
m.sg

Then Harald, king of 
the Angles, spoke with 

the Norsemen who 
were with him: ‘Do you 
know that noble man 

with the blue kirtle and 
impressive helmet, who 
launched himself off his 

horse?’

B

14 me þe wrecce men of þe land
Peterborough 

Chronicle
(1137)

þe -
the wretched men of 

the land
-

15 me þe wrecce men of þe land
Peterborough 

Chronicle
(1137)

þe -
the wretched men of 

the land
-

Table 22. Syntactic function: Article

No L Entry Text Or. Inf. Translation So.

16 got

usgeisnodedun þan 
allai þai hausjandans 

is ana frodein jah 
andawaurdjam is.

Gospels (4th 
cent.)

sa, so, 
þata

nom.
m.pl

And all that heard him 
were astonished at his 
understanding and an-

swers.

c

17 got
Iesu sokeiþ Nazoraiu 
þana ushramidan;

Gospels 
(4th cent.)

sa, so, 
þata

acc.
m.sg.

Jesus of Nazareth which 
was crucified;

c

18 got

unte jabai afletiþ  
mannam missadedins  

ize, afletiþ jah izwis  
atta izwar sa ufar  

himinam

Gospels 
(4th cent.)

sa, so, 
þata

nom.
m.sg

For if ye forgive men 
their trespasses, your 

heavenly Father will also 
forgive you:

c

19 got

jah qaþ im: izwis 
atgiban ist kunnan 
runa þiudangardjos 

gudis, iþ jainaim 
þaim uta in gajukom 

allata wairþiþ

Gospels 
(4th cent.)

sa, so, 
þata

dat.
m.pl

And he said unto them: 
‘Unto you it is given to know 
the mystery of the kingdom 
of God, but unto them that 
(are) without in parables all 

these things are done’

c

20 got

Atsaiƕiþ armaion 
izwara ni taujan in 
andwairþja manne 

du saiƕan im; aiþþau 
laun ni habaiþ fram 

attin izwaramma 
þamma in himinam.

Gospels 
(4th cent.)

sa, so, 
þata

dat.
m.sg

Take heed that ye do not 
your alms before men, to 
be seen of them: other-
wise ye have no reward 
of your Father which is 

in heaven.

c
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21 got

iþ þu þan bidjais, gagg 
in heþjon þeina jah 
galukands haurdai 
þeinai bidei du attin 

þeinamma þamma in 
fulhsnja, jah atta þeins 
saei saiƕiþ in fulhsnja, 

usgibiþ þus in bairhtein.

Gospels 
(4th cent.)

sa, so, 
þata

dat.
m.sg

But thou, when thou 
prayest, enter into thy 
closet, and when thou 

hast shut thy door, pray 
to thy Father which is in 

secret; and thy Father 
which seeth in secret 

shall reward thee openly.

c

22 got

ei sijai so arma-
hairtiþa þeina in 
fulhsnja, jah atta 

þeins saei saiƕiþ in 
fulhsnja, usgibiþ þus 

in bairhtein.

Gospels 
(4th cent.)

sa+ei
nom.
m.sg

But thou, when thou 
prayest, enter into thy 
closet, and when thou 

hast shut thy door, pray 
to thy Father which is in 

secret; and thy Father 
which seeth in secret 

shall reward thee openly.

c

23 oe

alle būtan ānum, sē 
wæs þæs aldormonnes 

godsunu; ond hē 
his feorh generede, 

ond þēah hē wæs oft 
gewundad

Anglo-Saxon 
Chronicles 
(Year 755)

sē, 
sēo, 
ðæt

nom.
m.sg

all but one, who was his 
nobleman’s godson; and 
he saved his life, though 
he was much wounded.

e

24 oe

Þonne is ān port on 
sūðeweardum þǣm 

lande, þone man hǣt 
Scīringes hēal.

Voyages of 
Ohthere and 

Wulfstan
(bf. 899)

sē, 
sēo, 
ðæt

acc.
m.sg.

There is a port in the 
south of that land, which 

one calls Skiringssal.
e

25 oe

Eal þæt his man āþer 
oððe ettan oððe erian 

mæg, þæt līð wið 
ðā sǣ;

Voyages of 
Ohthere and 

Wulfstan
(bf. 899)

sē, 
sēo, 
ðæt

nom.
n.sg.

All that a man can either 
graze or plough extends 

alongside the sea;
e

26 oe

Geworhton ðā | Wedra 
lēode hlǣw on hliðe, 
| sē wæs hēah ond 

brād, wæglīðendum 
| wīde gesȳne,

Beowulf 
(1000)

sē, 
sēo, 
ðæt

nom.
pl.

the people of the weders 
built upon the hill a 

mound, which was high 
and wide, visible to sea-

farers from afar,

e

27 oe

and eall þæt to fæsle | 
frea ælmihtig

habban wolde | under 
hrof gefor

to heora ætgifan, | 
swa him ælmihtig

weroda drihten | þurh 
his word abead.

Genesis
(1000)

sē, 
sēo, 
ðæt

acc.
n.sg.

and all that the Lord 
Almighty would have for 

progeny. And he went 
under the roof as their 

provider, as the Almighty, 
the Lord of hosts, bade 

him by His word.

e



131Grammaticalisation paths of the Proto-Indo-European…

AION-L n. 12/2023 n.s.

28 oe
he wǣs milde þam 
godum mannum þe 

god lufedon

Peterborough 
Chronicle 

(1087)

sē, 
sēo, 
ðæt

dat.
pl.

he was gentle with those 
good men that love god

e

29 of

ther hi on eskriuin 
hede tha tian bodo, 

tha skolde hi lera tha 
Israheliska folke

Asegabook 
(1300)

- -

where he had written 
the ten commandments, 
which he should teach to 

the israelite folk

d

Table 23. Syntactic function: Relative

No L Entry Text Or. SF Translation So.

30 oe

Þā hē þæt þā sumre 
tīde dyde, þæt hē forlēt 
þæt hūs þæs gebēorsci-

pes, and ūt wæs gon-
gende tō nēata scypene, 

þāra heord him wæs 
þǣre nihte beboden,

Bede’s 
Account 

of the Poet 
Caedmon
(671-735)

þæt cons

Then one time he did 
this, so that he left the 
house of the feast and 

was going out to the cat-
tle shed (their care was 
entrusted to him for the 

night).

e

31 oe

For þon cnyssað nū 
heortan geþōhtas, | þæt 

ic hēan strēamas, 
sealtȳþa gelāc | sylf 

cunnige;

The Sea-
farer

(10th cent.)
þæt arg

therefore it strikes now 
the thoughts of the 

heart, that i the humble 
streams, the tumult of 

sea waves myself should 
test

e

32 on

En þar galzk stundum 
meira, en stundum 

minna, unz Óláfr inn 
Digri gørði skýrt at 

hverr maðr skyldi gjal-
da konungi hálfa mǫrk, 
sá er fœri á miðli Nor-
vegs ok Íslands, nema 

konur eða þeir menn er 
hann næmi frá.

On the 
Settling of 

Iceland
(Ari Þor-
gilsson 

1067-1148)

at arg

Sometimes more were 
paid, sometimes less, 
until Olaf the Thick 

made definite that each 
man should pay the king 

a half mark, whoever 
would travel between 
Norway and Iceland, 

except women or those 
men whom he should 

exempt.

b

33 on
ok svá mikit gerðisk af 
því at þeir vildu eigi 

nefna guð.

Snorra 
Edda 

(Snorri 
Sturluson 
1179-1241)

at cons

and this went so far that 
they no longer desired 
to speak the name of 

god.

b

Table 24. Syntactic function: Conjunction
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1. Introduzione

Lo scambio epistolare tra Anna, tarantata salentina, e l’antropologa Annabel-
la Rossi ha uno statuto particolare nella storia della linguistica italiana. È gra-
zie al coinvolgimento nello studio di questi testi di Tullio De Mauro da parte 
della stessa Annabella Rossi che prende avvio la teorizzazione dello studioso 
sull’italiano popolare unitario (cf. De Mauro 2005 [1970]1). L’italiano di Anna, 
osservato nei suoi dettagli linguistici, fa emergere una serie di tratti diagnos-
tici specifici che non sono ascrivibili esclusivamente alla variazione diatop-
ica, diastratica o diafasica ma sono riscontrabili in altre scritture semicolte 
e paiono rispondere a una serie di regole. Non si tratta quindi di un italiano 
malformato, bensì della risposta a un bisogno comunicativo che prende vita 
attraverso il racconto che la donna fa di sé. 

Purtuttavia, il rapporto instaurantesi tra testo e racconto non sembra 
essere stato fatto oggetto di analisi. Le lettere di Anna, dopo la fine osser-
vazione al microscopio fatta da Tullio De Mauro nel saggio d’introduzione 
alla prima edizione del volume, non hanno infatti ricevuto ulteriori appro-
fondimenti linguistici, con l’eccezione di Sanga (2011) che ripercorre i trat-
ti ascrivibili alle dimensioni di semplificazione, regolarizzazione analogica, 
ridondanza ed enfasi e provvede a rintracciarli nell’epistolario. Pare invece 
del tutto assente uno sguardo alla dimensione testuale e del discorso. A par-
tire da queste considerazioni, attraverso un’indagine quantitativa e qualita-
tiva, analizzeremo l’evoluzione del lessico nel corso della relazione epistolare 
fra Anna e Annabella Rossi, per poi focalizzarci sulla descrizione di fenomeni 
tipici della dimensione discorsiva (disfluenze testuali, uso di costruzioni a 
lista di tipo formulativo e denotativo, pragmaticalizzazione di una formula 
allocutiva, uso di strategie linguistiche tipiche del linguaggio familiare), fre-
quentemente usati da Anna nelle sue lettere, in cui il dominio dell’oralità e 
quello della scrittura sono fortemente interconnessi. 

2. La scrittura del popolo italiano e la tradizione dell’epistolografia

In ambito italiano l’utilizzo del materiale epistolare come oggetto di studio ha 
coinvolto, nel corso degli anni, diverse discipline e tradizioni. Accanto a studi di 
taglio più schiettamente letterario, focalizzati su epistolari spesso molto noti e 
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dedicati a scandagliare il rapporto tra scrittura privata, norma linguistica e pro-
sa letteraria (cf. su tutti Mengaldo 1987; Guidolin 2011; D’Onghia 2014), buona 
parte dello studio sull’epistolografia condotta in territorio nazionale è debitrice 
del lavoro pionieristico di Spitzer dedicato alla corrispondenza dei prigionieri 
italiani della Grande Guerra detenuti nei campi di prigionia austro-ungarici 
(Spitzer 1976). Grazie al lavoro di Spitzer, introdotto in Italia nel 1976 con la tra-
duzione di Renato Solmi, la linguistica decide così di dedicarsi all’epistolografia 
popolare, una “specie di letteratura popolare permanente che non prendiamo 
in considerazione solo perché ci è troppo vicina”, ma che permette di risponde-
re alla domanda “come scrive e cosa scrive il popolo” (Spitzer 1976: 1). L’attenzi-
one linguistica a una forma di scrittura popolare ha quindi portato la comunità 
scientifica a concentrarsi sui testi dei cosiddetti scriventi semicolti, persone con 
scarsa o nulla scolarizzazione che per necessità hanno dovuto confrontarsi con 
la pagina scritta. Le contingenze storiche hanno sicuramente contribuito a ren-
dere possibile questo filone di analisi: avvenimenti peculiari come i movimenti 
migratori nazionali e internazionali e le esperienze belliche hanno infatti pro-
dotto materialmente una messe di testi (lettere, biglietti, autobiografie) prodot-
ti da semicolti sui quali era possibile condurre l’analisi linguistica. 

I corpora di corrispondenza diventano così un nuovo terreno di anali-
si dove confrontarsi per far emergere quell’italiano popolare teorizzato per 
la prima volta da De Mauro (2005 [1970]1) come il “modo di esprimersi d’un 
incolto che, sotto la spinta di comunicare e senza addestramento, maneggia 
quella che, ottimisticamente, si chiama lingua ‘nazionale’”. La grande quan-
tità di studi condotta su testi di questo tipo rende sicuramente difficile una 
disamina esauriente sugli epistolari analizzati linguisticamente (si vedano 
ad esempio, senza pretesa di esaustività Rovere 1977; Caffarena 2005; Vanelli 
2008). Giova però notare come lo studio degli epistolari prodotti da scriventi 
scarsamente alfabetizzati sia stato caratterizzato da un cambio di prospettiva. 
Gli studi condotti a partire dagli anni ’70 avevano infatti lo scopo prettamente 
diagnostico di osservare e riportare la sistematicità dei tratti di lingua deg-
li scriventi, non ascrivibili in maniera esclusiva a nessun asse di variazione 
bensì frutto dell’intreccio tra scritto e parlato, dialetto e italiano standard, 
modelli colti e modelli popolari. Oggi, piuttosto che limitarsi a una esclusiva 
tassonomia volta a cogliere la devianza dalla norma o il dialettismo, si sugger-
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isce uno sguardo che possa invece rendere conto del dinamismo di tali testi, 
collocandoli così “nel continuum di competenze scrittorie che sempre più chi-
aramente si va delineando allo sguardo degli storici della lingua, e che si va 
progressivamente sostituendo alla tradizionale opposizione italiano standard 
(letterario)/italiano popolare” (Fresu 2015: 15). I nuovi studi dedicati ai testi 
dei semicolti devono così tenere in considerazione la produzione scrittoria 
nel suo complesso, facendo emergere ad esempio le strategie testuali, le sfu-
mature intermedie, il rapporto tra modelli testuali e linguistici (Fresu 2020). 

In concomitanza con una maggiore e complessa attenzione alla produzi-
one scrittoria semicolta risulta inoltre necessario focalizzarsi non tanto e non 
solo sul profilo dello scrivente, quanto sul genere testuale con cui lo scrivente 
si confronta, in modo da far emergere i suoi rapporti con eventuali modelli di 
riferimento nella costruzione dei cosiddetti “nuovi standard non standard” 
(cf. Allen 2015). La disamina alla facies linguistica del testo permette così di os-
servare non tanto e non esclusivamente le linee di tendenza dell’italiano che 
si evolve, quanto gli strumenti messi in campo per la negoziazione dei rappor-
ti. Essendo la lettera uno dei luoghi privilegiati per la costruzione di un rap-
porto in assenza e per la sua negoziazione, è di cruciale importanza osservare 
le dinamiche linguistiche che permettono la costruzione di questo rapporto.

2.1 Lettere e costruzione del sé
Muovendo da queste considerazioni e accogliendo i suggerimenti di diversi set-
tori della linguistica, in accordo coi loro diversi strumenti di analisi sia quan-
titativi sia qualitativi, è possibile un ripensamento nell’analisi di epistolari già 
analizzati per poter muovere considerazioni di aspetti finora lasciati da par-
te. In particolare, gli studi appartenenti al campo dei “New Literacy Studies” 
hanno più volte messo in evidenza come sia necessario osservare le pratiche 
di alfabetizzazione nel loro divenire e non solo nella loro staticità di processi 
mentali (cf. Gee 2015). Le lettere, assieme a una vasta e multiforme categoria di 
testi, sono pertanto un osservatorio per comprendere la conquista dell’alfabet-
izzazione intesa come pratica che riguarda non tanto i soggetti esclusivamente 
scriventi, quanto i parlanti intesi come soggetti sociali tout court. Scrivere una 
lettera deve essere quindi interpretato come una pratica socioculturale che 
sottintende altri fenomeni e altre pratiche socioculturali; secondo questa pros-
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pettiva la lingua scritta non è mai del tutto slegata dalla lingua orale, bensì vi-
ene integrata in una pratica culturalmente situata, ed è da intendersi come uno 
dei modi possibili in cui la lingua svolge il suo ruolo pragmatico che permette 
di agire e di interagire (cf. Duranti 2005). 

Gli studi condotti all’interno della cornice teorica dei “New Literacy Stud-
ies” hanno così messo in luce come, ad esempio, le lettere siano un modo per 
costruire e rappresentare l’identità di genere degli\delle scriventi all’interno 
delle lettere d’amore, e come l’analisi delle lettere d’amore permetta di com-
prendere modelli culturali di produzione e riproduzione di determinate ideol-
ogie di genere (Baig & Naveed 2019). È stato inoltre notato come nel contesto 
migratorio, in cui vi è una distanza fisica spesso non colmabile, la lettera è 
uno strumento fondamentale per mantenere legami affettivi e per negoziare 
l’assenza dovuta alla migrazione (Gerber 2005, 2006; Borges 2016). In questa 
particolare situazione, ma non solo, la lettera diventa sia il simbolo materi-
ale dell’assenza dell’altra persona sia la rappresentazione della sottoscrizione 
di un patto epistolare che, per essere valido, deve vedere la partecipazione 
in egual misura di entrambi gli\le scriventi (Cancian 2011, 2012). La pratica 
scrittoria, vista come pratica culturale situata, diventa così un osservatorio 
che permette di comprendere in che modo le relazioni vengono costruite e ri-
negoziate, e come queste relazioni riflettono relazioni di potere presenti nella 
società. Per questa ragione, interpretando cioè, in linea con i “New Literacy 
Studies”, la lettera come una delle infinite forme possibili di materializzazione 
del valore pragmatico discorsivo del linguaggio, si può osservare il discorso 
presente nelle lettere inteso a tutti gli effetti come un’azione sociale mediata, 
in cui gli scriventi attingono a risorse linguistiche e a rappresentazioni so-
cio-cognitive (come quella del sé e dell’altro) per stabilire, mantenere o sfidare 
relazioni di potere, muovere richieste, soddisfare compiti sociali e affettivi 
(Fairclough & Wodak 1997). Un’analisi linguistica condotta secondo questa 
prospettiva critica permette di far emergere, all’interno dei testi, relazioni di 
dominanza, di discriminazione, di potere, di controllo; può, inoltre, costituire 
un importante tassello per generare consapevolezza riguardo relazioni sociali 
di sfruttamento e subordinazione (Fairclough 2001; Burns & Carson 2005). A 
tale proposito la lettera risulta un genere testuale peculiare per un’analisi di 
questo tipo. Essa è infatti il luogo in cui la\lo scrivente ha a disposizione la 
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sola pagina scritta per presentare il sé, per manifestare i suoi sentimenti e per 
evocare emozioni nei propri lettori (cf. tra gli altri Bednarek 2008). 

2.2 (Tra)scrivere l’oralità: fenomeni discorsivi nelle Lettere di Anna
L’epistolario di Anna del Salento costituisce, un testo di sicuro interesse perché 
si presenta quasi come la trascrizione di un dialogo che la donna intrattiene con 
la destinataria delle sue lettere, presentando diverse caratteristiche sintattiche, 
semantiche, testuali e pragmatiche tipiche del parlato spontaneo. Se già la tra-
dizionale opposizione tra scritto e parlato viene oggi considerata una dicotomia 
superata da una visione della lingua che prevede una vasta area di continuum tra 
i poli del parlato spontaneo e dello scritto altamente formalizzato, l’analisi delle 
produzioni semicolte mostra come “all’interno della stessa produzione scritta una 
gradualità verso il parlato può essere data dal parametro socioculturale, relativo al 
grado di istruzione dello scrivente” (D’Achille 2022: 83). Recentemente, Calaresu 
(2022) ha messo bene in luce come i testi prodotti in modalità scritta in diverse 
epoche e con diverse funzioni presentino ineludibilmente aspetti enunciativi e 
pragmatici oltre che fenomeni di tipo discorsivo, dal momento che l’interazione 
scritta consente e in un certo senso presuppone “una gamma ricorrente di attività 
metadiscorsive e di atteggiamenti nei confronti dell’interlocutore / destinatario”, 
come ad esempio aprire o chiudere un discorso, introdurre un argomento o cam-
biarlo, ravvivare l’interesse del lettore, richiamarne l’attenzione, assicurarsene la 
benevolenza, e altro (cf. Calaresu 2022: 7). Nelle lettere scritte da Anna, in parti-
colare, è possibile individuare diversi fenomeni linguistici e testuali che possono 
sembrare devianti, se paragonati alla norma di testi con modalità di produzione e 
ricezione tipiche dello scritto, ma che rappresentano invece veri e propri correlati 
funzionali della modalità parlata, dotata di caratteristiche altamente regolari e 
interlinguisticamente ben attestate.

3. Il corpus

Il corpus analizzato è costituito dalle lettere che Michela Margiotta, donna af-
fetta da tarantismo e male di San Donato2, ha inviato fra il 1959 e il 1965 all’an-

2 Col nome di male di san Donato si identificavano in Salento sia le crisi epilettiche che pseu-
do-crisi di natura psicogena.
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tropologa Annabella Rossi, raccolte e pubblicate da quest’ultima per la prima 
volta nel 1970 nel volume Lettere da una tarantata, col saggio introduttivo di Tul-
lio De Mauro del quale si è scritto. Il volume è stato riedito da Paolo Apolito per 
Squilibri: a quest’ultima edizione si fa riferimento nel corso di questo lavoro, 
anche nei rimandi al testo delle lettere. La scrivente è stata nel volume pubbli-
cato anonimizzata con lo pseudonimo di Anna, adottato anche in questo lavoro 
(perché è quello effettivamente presente nel testo in analisi). Per alcuni dettagli 
sulla nascita dello scambio fra le due donne e una descrizione tematica dell’epis-
tolario rimandiamo a Nodari & Corona (in stampa). 

L’epistolario contiene 65 lettere, di cui 44 scritte personalmente da Anna 
e 21 dettate a scrivente più esperta (secondo una pratica diffusa e ben doc-
umentata tra le persone non scolarizzate); in Tabella 1 si riportano alcune 
informazioni relative al corpus. 

Tokens complessivi Lunghezza media lettere
Lettere autografe 25150 571.6 (s.d. 390.7)
Lettere dettate 5962 283.9 (s.d. 159.7)

Tabella 1. Descrizione quantitativa del corpus.

Nelle edizioni dell’epistolario le lettere sono riportate in ordine cronologico e 
l’indicazione “Lettera dettata” accompagna in nota tutte le lettere non scritte 
da Anna. Una prima osservazione stilistica delle lettere dettate porterebbe a 
ipotizzare la presenza di due diverse scrivane, con diversi livelli di competenza 
scrittoria; tuttavia, quest’osservazione andrebbe corroborata con analisi stilo-
metriche che non condurremo in questa sede. Inoltre, l’assenza delle lettere 
autografe originali (di cui non è possibile ricostruire la storia di conservazione) 
non ci permette di verificare questa ipotesi sulla base delle grafie presenti.

L’analisi condotta in questo lavoro si concentrerà, in particolare, sul sub-
corpus costituito dalle lettere scritte da Anna; tuttavia, come spiegheremo 
nel paragrafo seguente, abbiamo condotto specifici rilievi, dove necessario, 
anche sulle lettere dettate. 

4. Un’analisi quantitativa delle lettere di Anna

Per l’analisi linguistica abbiamo innanzitutto costruito due subcorpora: il 
primo corpus, composto da 44 lettere, corrisponde alle lettere scritte inter-
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amente da Anna, mentre il secondo corpus, composto da 21 lettere, corris-
ponde invece alle lettere che Anna ha delegato ad altre scrivane di Ruffano. 
L’analisi lessicale è stata quindi condotta di volta in volta separatamente, in 
modo da far emergere la singolare pratica scrittoria di Anna.

Una parte dell’analisi è stata condotta attraverso il software Voyant, 
una piattaforma d’accesso gratuita e open source messa a punto per l’analisi 
testuale e per il text mining (http://voyant-tools.org). Grazie all’interfaccia 
di Voyant è possibile osservare i caratteri generali dei documenti studiati 
e notare alcune linee di tendenza su cui possono poi essere condotte delle 
analisi ad hoc.

Un primo sguardo a dei dati quantitativi ci può innanzitutto dare delle 
informazioni rispetto alla ricchezza di vocabolario di Anna. Si osserva così 
che nell’intero corpus di lettere autografe il rapporto type/token (TTR) è 
molto basso. Per quanto il TTR sia una misura globale e pertanto solo in-
dicativa, si osserva che all’interno delle 44 lettere compaiono infatti 25150 
tokens ma solo 3243 types, corrispondenti a un TTR del 12%. Il valore si ap-
prezza di più se si considera il TTR per le lettere scritte da mano più esper-
ta, che ha un TTR del 27% e conferma la maggiore ricchezza di vocabolario. 
Non dissimilmente, il calcolo dell’indice Gulpease, basato sulla lunghezza 
delle parole (in termini di numero di lettere), sul numero delle parole e 
sulla lunghezza delle frasi, conferma la bassa leggibilità delle lettere, dal 
momento che le lettere autografe di Anna hanno un indice medio pari a 523; 
notabilmente, il confronto con il subcorpus delle lettere dettate conferma 
ancora una leggibilità maggiore di queste ultime, le quali hanno un indice 
medio pari a 66. 

Voyant offre inoltre la possibilità di considerare la densità del vocabolar-
io sia dell’intero corpus, sia dei singoli documenti: un alto valore di densità 
di vocabolario indica che all’interno di un testo ci sarà un’ampia variazione 
lessicale. A questo proposito si nota come la densità del vocabolario delle 
lettere di Anna pare avere un andamento crescente. La prima lettera risulta 

3 Per una descrizione dettagliata dell’indice Gulpease, cf. Lucisano & Piemontese (1988). L’in-
dice ha dei valori compresi tra 0 e 100, con il valore 100 corrispondente a una leggibilità più alta 
e 0 a una leggibilità più bassa.
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essere infatti in assoluto la più lunga, ma anche quella con minore densità di 
vocabolario (1936 tokens, 604 types, con un TTR pari al 31%) mentre, al con-
trario, la lettera più densa di vocabolario pare essere l’ultima lettera (con 
una densità pari al 61%). Certo è che la scarsa dimestichezza di Anna con 
la pratica scrittoria e la sua incompleta scolarizzazione si notano anche nel 
momento in cui il corpus delle lettere autografe viene confrontato con le 21 
lettere dettate a scriventi più esperte. In questo caso la massima densità di 
vocabolario viene raggiunta nella lettera 57, con un TTR dell’83%. Purtutta-
via, come osservato prima, seppur le lettere dettate abbiano un valore medio 
di TTR più alto rispetto alle lettere autografe (27% vs 12%), la densità non è 
comunque particolarmente elevata dato il tono convenzionale e formulaico 
che si osserva nelle lettere dettate.

Attraverso lo strumento Cirrus implementato in Voyant è possibile avere 
una prima idea delle parole più frequenti nell’intero corpus. In una prima 
fase esplorativa si è osservato il corpus nella sua interezza, senza applicare il 
filtro delle stop words (cf. Vitali 2020 per una strategia analoga sulla scrittura 
dei semicolti), come si nota nella Figura 1a. Successivamente la nuvola è sta-
ta generata dopo aver selezionato una lista di stop words già disponibile per 
l’italiano all’interno del programma stesso, che permette così di filtrare pa-
role funzionali come articoli, congiunzioni e preposizioni (Figura 1b). Infine 
è stato scelto di applicare la lista di stop words già disponibile in Voyant, a cui 
sono stati però sottratti i pronomi personali e gli aggettivi come mia e vostra, 
poiché frequenti nelle forme di saluto e significativi della scrittura allocutiva 
di Anna (Figura 1c, v. più avanti). In Tabella 2 vengono riportate le 5 parole 
più frequenti per ogni condizione poc’anzi dettagliata.

Figura 1a. Parole più frequenti nel corpus delle lettere scritte da Anna, senza filtrare le stop words.
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Figura 1b. Parole più frequenti nel corpus delle lettere scritte da Anna, filtrando le stop words 
tramite la lista presente in Voyant.

Figura 1c. Parole più frequenti nel corpus delle lettere scritte da Anna, eliminando dalla lista delle 
stop words alcuni pronomi personali e aggettivi caratteristici della scrittura allocutiva di Anna.

Prime cinque parole più frequenti
Senza stop words che (1148); e (1071); di (782); la (771); a (636)
Con filtro delle stop 
words

signorina (277); buona (247); Anna (241); cara (159); 
quando (153)

Con filtro ad hoc mia (495); io (390); signorina (277); buona (247); Anna 
(241)

Tabella 2. Parole più frequenti con o senza stop words.

Applicando la lista di stop words così modificata, le parole con la più alta fre-
quenza numerica nell’intero corpus di lettere autografe risultano essere mia, io, 
signorina, buona, anna, cara. In virtù delle peculiarità della scrittura di Anna, car-
atterizzata da segmentazioni scorrette o univerbazioni, nella lista delle parole 
meno frequenti compaiono anche esempi di discrezione dell’articolo (es. zione, 
attestato una sola volta nella frase elle ragazze della zione cattolica anno fatta una 
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bellissima recita dentro aunolocale, [L2, p. 115]), di errata segmentazione (es. una 
singola occorrenza di zidera, in con zidera la Vostra Cara Anna quantto a soferto di tutte 
le mali sofferenze, [L3, p. 120]) o di concrezione del pronome clitico (es. una singola 
occorrenza di tiracomando, in e quello che tiracomando di scrivere presto, [L38, p. 160]). 

In Tabella 3 vengono riportati, oltre alla frequenza assoluta, anche i valori 
di acutezza (peakedness) e di skew delle parole più frequenti nell’intero corpus. 
Da questo punto di vista le misure di acutezza e di skew possono dare delle in-
dicazioni relative all’andamento della corrispondenza epistolare. L’acutezza 
è infatti una misura statistica che indica quanto le frequenze relative di un 
termine all’interno di un corpus sono addensate in picchi. Un alto indice di 
acutezza indica che vi sono regioni del corpus in cui una parola ha valori di 
frequenza più alti rispetto ad altre sezioni del corpus: essendo il corpus or-
ganizzato in ordine cronologico, un cambio nei valori di acutezza può signifi-
care un’evoluzione nello scambio epistolare, con cambiamenti nelle scelte 
lessicali. Non dissimilmente dall’acutezza, la skew mostra la simmetria delle 
frequenze relative di un termine. Ciò significa che un termine che compare 
in maniera omogenea in tutti i documenti di cui è composto il corpus avrà 
un indice di skew vicino allo zero. In questo caso si nota che un termine come 
cara pare essere meno simmetrico rispetto ad altre parole che sono contrad-
distinte anche da un basso valore di acutezza come mia, presente omogen-
eamente nell’intero corpus di lettere manoscritte. Ovviamente i valori più 
alti di acutezza si ritrovano sia per gli hapax, come per la parola papa, che 
compare solo nella lettera 52 e ha un’acutezza di 44, sia per parole altamente 
frequenti ma che tendono a comparire in specifiche regioni del corpus. Si 
nota così come due parole molto frequenti come buona e vostra paiono adden-
sarsi soprattutto nelle prime lettere, tanto che nella sola lettera 5 compaiono 
ben 6 occorrenze di buona e 7 occorrenze di vostra, come riportato di seguito:

(1) Mia Buona Signorina quando vieni di S’antopaolo per favore mi porti il 
barattolo […] tiò preparata una cosa buona che vuoi mangiate colla vostra 
Madre è pure colla vostra sorella è pure il vostro Papà se la vostra Anna potra 
avere lonori di tutta la vostra famiglia […] la vostra vostra buona Signorina mia 
la vostra foto lo messa a un bellissimo quadretto vicino a me […] ti guardo 
sempre perche siei buona come mi mandi la foto della mia buona Mamma che 
la voglio vedere che a me è una Buona Madre saluti alla mia Mamma della sua 
figlia Anna ciao ciao. [L5, p. 122]



146 Luisa Corona, Rosalba Nodari

AION-L n. 12/2023 n.s.

Parola Conteggio Acutezza Skew
mia 495 0.1 0.2
io 390 -1.1 -0.1
signorina 277 0.7 0.9
buona 247 2.1 1.1
anna 241 -0.8 0.4
vostra 188 2.4 1.5
cara 159 3.4 1.6
quando 153 2.8 1.1
casa 123 3.4 1.3
voi 104 2.0 1.3
me 99 2.8 1.1

Tabella 3. Valori di acutezza e di skew delle parole più frequenti nell’intero corpus.

L’osservazione relativa all’acutezza e alla skew viene confermata nel momento 
in cui si considerano le linee di tendenza, un modo efficace per rendere grafi-
camente alti valori di acutezza e di skew. Nella Figura 2 si osserva l’andamento 
nel corpus della parola cara, parola altamente frequente che pare però essere 
concentrata nella parte finale dell’epistolario. Significativamente, questo ter-
mine affettivo ma più convenzionale mostra la massima frequenza proprio 
nell’ultima lettera dell’epistolario, quella con la quale si chiude in maniera 
dolorosa la corrispondenza epistolare con Annabella Rossi (es. 2).

(2) Mia Cara Signorina non puoi mai immaginare cheò ricevuta il vostro caro 
scrito che la tua cara Anna che sono stata tanto con penziero da quando tene-
siei andata della mia casa [L64, p. 183]

Figura 2. Andamento nel corpus della parola cara.
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L’andamento frequenziale crescente di cara pare inoltre avvenire a discapito 
di buona, termine che Anna spesso usa in alternanza nelle sue tipiche forme di 
apertura e saluto epistolare. Nella Figura 3 si nota che nelle lettere pare avve-
nire una graduale sostituzione: se nelle lettere iniziali la parola buona sembra 
essere la più frequente, nel proseguimento della corrispondenza epistolare 
questo aggettivo pare ritirarsi in favore della forma più standard cara.

Figura 3. Andamento nel corpus della parola cara in rapporto a buona.

I coefficienti di correlazione, calcolati secondo il test di correlazione di Pearson, 
confermano che comunque, per buona parte dell’epistolario, la formula prefer-
ita da Anna risulta essere mia buona, con i due termini moderatamente correlati 
(r=0.5, p<0.05) 4:. Cara pare comunque altrettanto presente in congiunzione con 

4 Il calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson viene effettuato da Voyant grazie alla 
presenza di una libreria Apache Math Commons che contiene la funzione SimpleRegression. Il 
coefficiente di correlazione viene calcolato confrontando le frequenze relative dei termini. Un 
valore prossimo a 1 indica una correlazione positiva, con i due termini che tendono a comparire 
assieme, mentre un valore vicino a -1 indica una correlazione inversa, con la presenza di un 
termine a discapito dell’altro della coppia; infine, valori prossimi allo zero rappresentano una 
scarsa correlazione.
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mia, dato che anche i due termini paiono correlare, seppur lievemente (r=0.3, 
p<0.05). Una ricerca dei sintagmi che più frequentemente compaiono assieme 
conferma comunque l’analisi: il sintagma mia buona signorina risulta essere il più 
frequente di tutto l’intero corpus di lettere autografe (65 occorrenze), mentre mia 
cara signorina mostra 19 occorrenze. Uno sguardo alle correlazioni con signorina 
conferma ancora una volta una maggiore correlazione con buona (r=0.4, p<0.00) 
piuttosto che con cara, la cui correlazione è debole e non significativa (r=0.2).

Significativamente, l’osservazione sull’alternanza di buona e cara nel les-
sico di Anna viene corroborata dall’analisi descrittiva condotta sul subcorpus 
delle lettere dettate. Nelle 21 lettere è infatti cara a essere prevalente su buo-
na a livello frequenziale. Cara è infatti il terzo termine più frequente dell’in-
tero subcorpus, con 55 occorrenze, mentre buona compare solo al dodicesimo 
posto in ordine decrescente, con 19 occorrenze. Nel corpus delle lettere det-
tate cara signorina è inoltre il sintagma più frequente (21 occorrenze), mentre 
mia buona signorina mostra 8 occorrenze. Nel caso delle lettere dettate la cor-
relazione più forte si osserva tra i termini cara e signorina (r=0.6, p<0.00), men-
tre i termini buona e signorina mostrano una correlazione non significativa.

In generale, l’analisi delle frequenze del subcorpus di lettere dettate con-
ferma la presenza di un linguaggio fortemente formulaico e convenzionale. 
Come si nota in Tabella 4, in questo caso le parole più frequenti risultano es-
sere signorina, seguita da cara, mia, io, Anna. Ancora una volta quindi le parole 
più frequenti risultano essere quelle usate in apertura e chiusura di lettera.

Parola Conteggio Acutezza Skew
signorina 86 -0.6 0.0
cara 55 0.0 0.7
Mia 54 1.1 1.0
Io 34 1.8 1.3
anna 30 0.0 0.5
tanto 28 0.1 1.0
mio 27 -0.8 0.6

Tabella 4. Valori di acutezza e di skew delle parole più frequenti nel corpus delle lettere dettate.

4.1 Il lessico di Anna e le parole per parlare di sé 
Dopo un primo sguardo d’insieme del lessico di Anna è possibile osservare 
più attentamente alcuni fenomeni specifici. Come già detto in relazione al 
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rapporto tra types e tokens, il lessico delle lettere autografe pare essere ridot-
to e poco variato, tanto che il nucleo del lessico di Anna pare essere carat-
terizzato dalle formule di apertura e chiusura dell’epistolario. È interessante 
osservare però, come già riportato in Tabella 1, l’alternanza tra i termini che 
Anna sceglie per parlare di sé e per mettere al centro dello scambio episto-
lare l’assenza di Annabella e la negoziazione del rapporto. Il pronome per-
sonale io è infatti il secondo termine più frequente (390 occorrenze), ma un 
termine molto frequente pare essere anche Anna, il suo stesso nome proprio. 
I due termini paiono inoltre correlare debolmente (r=0.2). In termini assoluti, 
è nella prima lettera che il pronome personale io compare con alta frequenza 
(40 occorrenze). In questa lettera Anna è infatti chiamata a presentarsi e a 
raccontare le proprie esperienze di vita (es. 3):

(3) che io sono nata sportonata è devo morire sí. […] mio padre aveva una 
grossa propietà e io era più piccola di tutte e io andava spesso alla chiesa e io 
siccome che non voleva stato di matrimonio li diceva al mio Padre di compra-
re una casetta ma mio Padre faceva lorecchio di marcantte e io lo suceriva alla 
Mamma […] mio Padre era fatto il testamento io hò penzato che mia lasciata 
la casa a me e io li diceva alla mia Madre di non dare tutte cuelle bestemie [L1, 
p. 109]

Nell’arco dell’epistolario, il pronome personale viene usato per riportare i 
momenti significativi della vita di Anna, come il suo primo incontro con il 
cinema, o per raccontare le sue azioni quotidiane (ess. 4-5), ma anche per ri-
portare stralci di discorso diretto, in una sorta di mimesi del parlato (es. 6):

(4) io quando andai la prima voltta allo Cinoma vetti cose che non lo creteva 
come è ma quando lo vetti coi miei occhi io vetti cose mai viste alla mia vita 
[L2, p. 114]

(5) io alla mattina mi alzava un po presto e metteva la pignata dei piselli [L3, 
p. 118]

(6) io lo risposto è lo detto che non si netrovano come li voi tù S’andonato mia 
risposto e adetto vai alla coprativa che li trovi come li voglio io e io lo risposto 
a S’andonato [L2, p. 113]

È però nel segnalare il rapporto affettivo con Annabella e anche la dispar-
ità di coinvolgimento nel rapporto che il pronome personale io compare 
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frequentemente nelle lettere. In questi casi Anna mette spesso sé al centro, 
ribadendo l’importanza dello scambio epistolare con l’antropologa (ess. 7-8):

(7) la tua Anna che ti vole tantto bene che voi pure li voi tanto bene che io non 
tengo nessuno altro che voi [L1, p. 112]

(8) che io a spetava quella cosa che voi eri detto per una bella sopresa ma la tua 
Cara Anna non ha ricevuto propio niente [L59, p. 177]

Proprio quest’asimmetria di relazione si osserva nei numerosi casi in cui 
Anna si appella col proprio nome per parlare di sé e presentarsi come sogget-
to investito di esperienze dolorose, soprattutto in rapporto alla relazione con 
Annabella. Come già osservato in Tabella 1 Anna è anzi una delle parole più 
frequenti nell’intero corpus, e si ritrova in specifici contesti di occorrenza, 
spesso tra loro in sovrapposizione. Il termine è innanzitutto presente nelle 
formule di saluto in chiusura, in cui Anna si presenta, non solo firmando con 
il suo nome, ma anche definendosi come soggetto amoroso in relazione con 
Annabella (ess. 9-10):

(9) E Sono per Sempre Vostra Cara Anna [L3, p. 120]

(10) ricevi della vostra Cara Anna a Voi Mia Buona Signorina mille e mille 
strette di Mano da lontano [L16, p. 135]

Seguono poi casi di riproduzione di discorsi, in cui il nome proprio compare 
nei discorsi citati (Calaresu 2004, es. 11):

(11) mianno risposto Anna a qui ce un giovane alto e sottile [L24, p.]

I casi più numerosi e più peculiari sono però quelli in cui Anna fa uso di una 
strategia riconducibile al cosiddetto “illeismo”, inteso come una strategia 
retorica che consiste nel parlare di sé in terza persona. In questi contesti 
il riferirsi al sé viene compiuto da Anna con il referente personale per an-
tonomasia, ossia il nome proprio, spesso accompagnato da descrittori (ess. 
12-13). 

(12) ma la tua Anna non a cettava propio per niente che mera detto il demonio 
[L1, p. 111]

(13) vidi che la tua Cara Anna mancherà nove giorni della mia casa [L10, p. 126]
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Vi sono infine casi in cui la scrivente si identifica chiaramente come destina-
taria dell’azione. In questi casi l’utilizzo del termine Anna può comparire sia 
all’interno della semantica e della sintassi della frase (es. 14), sia in maniera 
staccata (es. 15), echeggiando così casi di vocativo inverso tipici dei dialetti 
centromeridionali (Rohlfs 1966, ma vedi par. 5.4).

(14) non fare rabiare la Vostra Anna che mi sentto tantto male [L16, p. 134]

(15) dimi come sono state le mie lettere che teo mandate la tua Anna [L11, p. 128]

Si può quindi notare come, almeno a livello quantitativo, non sia facile riscon-
trare un vero e proprio lessico affettivo nelle Lettere. Come detto, i primi sette 
termini più frequenti possono infatti essere ricondotti alle formule di saluto di 
apertura e chiusura che Anna usa frequentemente (mia, signorina, buona, Anna, 
vostra, cara) o al pronome personale usato per riportare i discorsi. Purtuttavia, 
soprattutto nei casi in cui Anna entra a pieno titolo come protagonista dell’enun-
ciazione menzionando sé stessa come destinataria dell’azione, si osserva il co-
involgimento di Anna nel processo scrittorio e di mantenimento del rapporto. 

Al di là dei riferimenti a sé, uno dei primi termini pieni che si ritrova nel les-
sico di Anna è casa, in relazione alle numerose volte in cui racconta il rappor-
to travagliato con la sua famiglia, ma significativamente compare in maniera 
abbastanza frequente anche il termine male. La parola ribadisce l’originaria 
natura dello scambio epistolare, nato proprio in seguito all’interesse di Anna-
bella Rossi per i fenomeni di tarantismo e del cosiddetto male di san Donato. 
Da questo punto di vista, la parola male compare infatti frequentemente all’in-
terno del sintagma male di s’andonato. Negli esempi 16-17 si osserva come Anna 
utilizzi la parola sia per riferirsi specificamente al male di san Donato, sia più 
genericamente agli attacchi epilettici riconducibili al tarantismo.

(16) voi sapere come hò capito il male di S’andonato [L2, p. 113]

(17) che io ne soffro il male pilettica e mi disse cosa e questo male io li dissi 
il male di San Donato e lei disse povera signorina e mi disse vieni se tu avrai 
questo male se ti viene ti aiutiamo noi [L23, p. 143]

Sebbene il lemma compaia con più frequenza in quelle lettere il cui argomen-
to è relativo al tarantismo e al male di san Donato, il tema del male è però 
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presente in maniera latente in tutta la corrispondenza. Le sofferenze affron-
tate da Anna non sono solo in relazione al male di san Donato, ma rimanda-
no più genericamente alla sua vita di stenti e difficoltà e alle sue sofferenze 
fisiche (es. 18):

(18) non pasai più niente di quello male questa la mia vita che hò pasata tanto 
male che non o cotuto mai bene da lora che sono nata mo per uno e mo per 
laltro guai sono stata sempre male [L1, p. 112]

Per Anna c’è però una ulteriore causa di sofferenza che si sposa ai dolori già 
patiti per gli attacchi epilettici dati dal male di san Donato, ed è la situazi-
one conflittuale che ha con Annabella. Osservando i contesti di occorrenza 
del termine si nota infatti come Anna spesso utilizzi la parola per riferirsi 
all’asimmetrico rapporto instauratosi con l’antropologa, che è per lei fonte 
di rabbia e frustrazione (ess. 19-20):

(19) sono rimasta tanto male a sentire che sarà dificile di venire di S’anpaolo 
non puoi credere come mi sono sentita male perché io vedendo che tardi a 
crivere immaginavo che mi facevi una sopresa [L42, p. 164]

(20) mi fai venire i nervi di più che li tengo tanti brutti e sono di piu dempes-
tosa che mi fai sentire male la Vostra Cara Anna [L62, p. 181]

In conclusione, l’analisi lessicale mostra come, seppure in possesso di un vo-
cabolario non particolarmente esteso, Anna sia comunque in grado di uti-
lizzare le abilità linguistiche per negoziare di volta in volta la relazione con 
Annabella: i suoi limitati strumenti le permettono di porsi al centro di un 
nodo narrativo in cui Anna può continuare a tessere il suo rapporto spesso 
conflittuale con Annabella. 

5. La dimensione discorsiva nelle Lettere di Anna

I rilievi fatti sul lessico delle lettere di Anna possono essere meglio osservati 
tenendo conto di un assunto di base, anticipato già in 2.2: chi non ha avuto uno 
specifico addestramento alla scrittura, pur essendo in qualche modo alfabet-
izzato, resta sempre fortemente ancorato alla sfera dell’oralità (cf. fra gli altri 
D’Achille 2022: 83). Il legame con la dimensione discorsiva viene spesso usato 
per caratterizzare la sintassi dei testi prodotti da scriventi scarsamente scolar-
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izzati, in cui si rileva un andamento “dominato da paratassi e giustapposizioni, 
che denuncia modalità argomentative molto più vicine all’oralità” (Volpi 2010: 
126). In realtà, come le lettere di Anna testimoniano, sono numerosi i correla-
ti funzionali della modalità parlata nei testi prodotti da scriventi semicolti, 
non solo sintattici ma anche semantico-funzionali. Ne presenteremo di segui-
to quattro che caratterizzano lo scritto di Anna: la presenza di fenomeni di 
disfluenza testuale, come la ridondanza tematica, e di “plurideterminazione” 
semantica (in 5.1); l’impiego di liste denotative con diverse funzioni (in 5.2); 
la pragmaticalizzazione di formule che vengono usate, nel testo, come segnali 
discorsivi con valore metatestuale o interazionale (in 5.3); l’uso di forme di voc-
ativo e allocuzione inversa e di illeismo tipiche del linguaggio familiare (in 5.4).

5.1 “[I] punti e le virgole le metterai sola dove ci vogliono”: paratassi, giustap-
posizione e ridondanza 
L’analisi condotta con Voyant ha già permesso di rilevare come tratti tipici 
della scrittura di Anna la ridondanza e le frequenti ripetizioni: queste carat-
teristiche sono inserite in una costruzione della frase che si sostanzia in una 
giustapposizione di sintagmi in sequenza. Analizziamo alcune caratteristiche 
sintattiche e semantiche tipiche della costruzione dell’enunciato nell’episto-
lario, osservando gli esempi da (21) a (24).

(21) questa la mia vita che hò pasata tanto male che non o cotuto mai bene da 
lora che sono nata mo per uno e mo per laltro guai sono stata sempre male ma 
non solo questo ma anche le maldicenzze delle altre bisognato di somporare5 
tutti li anni che sto sola e per questo la tua Anna che ti vole tantto bene che 
voi pure li voi tanto bene che io non tengo nessuno altro che voi [L1, p.112]

(22) non hò potuto Mandare più presto la mia lettera perché non sono stata 
bene che sono stata male a letto che la Maria mia fatta belinare tanto mia 
dette tante cattive parole e io mi sono stato in solenzio non ò risposto per ni-
ente non creti come sto male non mangio e non bevo e se me vedi come sono 
ridotta specialmente a desso che voi lo sai come sto male per la taranta che 
non mi fa mangiare niente che morio della fame [L2, p.115]

5 Nell’edizione consultata, la voce viene interpretata come possibile variante di superare, 
sebbene sia considerata un’interpretazione dubbia (accompagnata infatti dalla notazione [?]). 
Più probabilmente la voce va intesa come variante di sopportare. 
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(23) le mie vicine mianno detto che domandao di Maria se ancora sto come 
prima e io dissi che nera potuto fare meno di questa cosa che io non posso fare 
mai più pace di quello che a me mia fatto che voi Mia Buona Signorina non 
puoi sapere tutto di quella da quantte mena fatte a me di tutti colori a quello 
che io lo fatto a Maria del bene che io li hò fatto da tantti anni che io doveva 
parare da tutto quello che lui voleva della mia casa [L16, p.133] 

(24) io hò cretuto che tu mi rispondi subito alla Mia lettera ma ho cretuto che 
tu verso della tua Anna mi fai sempre piangere che tigo come sono io per te 
non siei tu per me che sinò un rigo che datanto tempo che non ricevo una 
vostra posta vorrei6 se non ti batte il vostro cuore [L40, p.162]

Negli estratti dalle lettere qui proposti risulta evidente una delle caratteris-
tiche spesso sottolineate in questi testi, cioè la totale assenza di segni di pun-
teggiatura che rende la lettura scarsamente agevole. L’uso dell’interpunzione 
è in tutte le scritture semicolte “estremamente caotico” (D’Achille 2002: 115), 
in alcuni casi quasi del tutto assente, al punto che Cortelazzo (1972: 119) in-
dividuava in queste produzioni un effetto di “smarrimento interpuntorio”.  

Questo avviene non soltanto in virtù della scarsa scolarizzazione e del-
lo scarso dominio della punteggiatura ma anche a causa della modalità di 
costruzione del testo che sembra programmata online, attraverso il tipico 
meccanismo di giustapposizione paratattica che rappresenta uno dei prin-
cipali correlati sintattici dell’oralità. Inoltre, come si può osservare negli 
estratti in (21)-(24), anche la costruzione della referenza presenta tutte le 
caratteristiche di quello che Voghera (2017) definisce “un risultato seman-
tico che ha come sua proprietà principale la bassa definizione”. Anche da 
un punto di vista semantico, infatti, la forma sembra definirsi man mano, 
perché chi scrive non sembra “sempre coscientemente occupato nella scelta 
della parola o dell’espressione esatta o calzante, ma costruisce il significato 
strada facendo” (Voghera 2017: 163). In questo meccanismo di costruzione 

6 Qui possiamo ipotizzare l’omissione non controllata del verbo sapere perché, nella stessa 
lettera, poco prima, Anna – il cui stile è, come mostrato, ripetitivo e spesso formulare – scrive la 
stessa frase in forma completa: «ti scrivo questi pochi righi per far sapere cheme va questo fatto 
che non mi rispondi alla tua Anna che non so cosa devo dire più che non ricevo ne suno rigo di 
voi come va questo fato? che non mi fai prendere riposo ne sun momento della mia vita vorrei 
sapere se non ti batte il tuo cuore per la tua Anna».
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della referenza, tipico del parlato interazionale, il significato va definendosi 
man mano perché i parlanti, nell’atto comunicativo, si affidano più o meno 
consapevolmente alla cooperazione col destinatario. I testi prodotti nel par-
lato dialogico sono infatti caratterizzati da temi sospesi, esitazioni (che han-
no una controparte di significante in pause piene o fenomeni di disfluenza 
fonetica)7, false partenze o cambi di progetto. I testi prodotti in modalità 
parlata sono infatti “inerentemente” aperti alla possibilità di ridefinizione 
grazie all’intervento di un destinatario, che coopera alla costruzione della 
referenza apportando costantemente un proprio contributo conversazionale 
(cf. ancora Voghera 2017: 191 e ss.).

Per quanto testimoniato dalle lettere, nella scrittura di Anna la desti-
nataria da un lato viene invocata come se fosse effettivamente partecipe 
dell’atto discorsivo, dall’altro viene chiamata a cooperare nella costruzione 
della referenza che si definisce on line perché le limitate risorse lessicali a 
disposizione della scrivente vengono interamente impiegate per raggiungere 
una descrizione della realtà che possa essere condivisa. Questo tipo di proces-
so di costruzione del testo, da un punto di vista sintattico e semantico, è reso 
evidente in (21)-(24) dai fenomeni di disfluenza testuale tipici della modalità 
parlata. Le disfluenze testuali sono quelle che non alterano la catena fonica 
ma interrompono la sequenza verbale e richiedono “di norma, un’operazione 
di ricostruzione testuale da parte dell’ascoltatore” (Voghera 2017: 73). Nel 
caso dei testi prodotti da Anna, a essere chiamata a un’opera di decodifica, a 
fronte di una testualità fortemente sconnessa, è la destinataria delle lettere.

In (24), ad esempio, possiamo trovare in rapida sequenza due diversi 
fenomeni di disfluenza testuale rappresentati da cambi di progetto (“ho cre-
tuto che tu verso della tua Anna | mi fai sempre piangere”; “come sono io per 
te non siei tu per me che sinò un rigo che datanto tempo che non ricevo una 
vostra posta | vorrei [+sapere?] se non ti batte il vostro cuore”). 

Altra caratteristica molto evidente nelle lettere di Anna, e ben rappresen-
tata in (21)-(24), è la ridondanza. La ridondanza, una delle caratteristiche più 
tipiche del parlato, ha infatti una precisa funzione nei processi di comunica-

7 Un’esaustiva rassegna dei principali fenomeni di disfluenza fonetica è in Heldner & He-
dlund (2010).
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zione orale: serve ad assicurare una funzione di aggiustamento e recupero di 
eventuali pezzi di informazione che, nella pratica discorsiva, possono andare 
persi a causa di condizioni connaturate al parlato dialogico (mancanza di 
programmazione da parte del parlante, necessità di richiamare l’attenzione 
del destinatario, calo di attenzione da parte del locutore, interruzioni dovute 
a varie forme di rumore ambientale, cf. su questo già Sornicola 1981). Nello 
scritto di Anna, questo correlato funzionale della modalità parlata è presente 
in maniera evidente, pur non essendo connaturato alla modalità di trasmis-
sione effettivamente adottata. 

Nelle lettere è possibile osservare, in particolare, il tipo di ridondanza tem-
atica che porta alla produzione di strutture e strategie testuali molto varie: si 
va da semplici forme di ripetizione a riformulazioni, parafrasi e progressivi 
ampliamenti del tema attraverso forme di riscrittura di concetti già espressi8. 

De Mauro (2005 [1970]1: 80) sosteneva che la sintassi di Anna, “a prima 
vista deforme”, acquistava un andamento più leggibile “con semplici restauri 
della grafia e della punteggiatura”. Altra soluzione, che permette anche di 
apprezzare in tutta la loro evidenza i fenomeni sintattici e testuali appena 
descritti, è adottare il modello a griglia proposto da Blanche-Benveniste et al. 
(1979) per l’analisi di testi di francese parlato9. Il modello a griglia, usato fino 
ad oggi solo per testi di parlato spontaneo, offre una presentazione grafica del 
testo che permette di seguire più agevolmente la costruzione della referen-
za per come avviene nell’interazione linguistica. Mentre nella costruzione 
del testo scritto si sfrutta, infatti, soltanto la dimensione sintagmatica, che si 
sviluppa orizzontalmente, nell’enunciazione spontanea i parlanti esplorano 
cognitivamente anche la dimensione paradigmatica e i testi si costruiscono 
sfruttando anche un asse di sviluppo verticale, (cf. Blanche-Benveniste 1990).

Le lettere di Anna sono sintatticamente costruite proprio sulla multidi-
mensionalità che caratterizza il parlato spontaneo: da un lato, il testo si svi-

8 Questi casi di riformulazione sono stati definiti, nel campo degli studi conversazionali, 
come esempi di completamento (completion) o di auto-correzione (self-repair), fenomeni ampia-
mente diffusi nel parlato spontaneo interazionale, cf. inter alia Lerner (1994).

9 Il modello di descrizione a griglia è stato usato anche nella descrizione di fenomeni del 
parlato italiano in alcuni lavori, fra i quali Bonvino et al. (2009), Masini & Pietrandrea (2010) o 
Voghera (2017).
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luppa orizzontalmente, attraverso sequenze sintagmatiche di costituenti che 
rappresentano la narrazione sequenziale; verticalmente, invece, troviamo 
inseriti in colonna tutti i costituenti che realizzano fra loro rapporti paradig-
matici e che rappresentano le esitazioni, le riformulazioni, le parafrasi e gli 
ampliamenti tematici tipici della scrittura di Anna, fortemente imperniata 
sull’oralità. 

1. questa la 
mia vita

2. che hò pasata tanto 
male

3. che non o cotuto 
mai bene da lora che 
sono nata

4. mo per uno e mo per 
laltro guai sono stata 
sempre male

5. ma non solo questo

6. ma anche le 
maldicenzze delle 
altre bisognato di 
somporare  tutti li 
anni che sto sola

7. e per questo 
la tua Anna 

8. che ti vole tantto bene

9. che voi pure li voi 
tanto bene

10. che io non tengo 
nessuno altro che voi

1. non sono 
stata bene

2. che sono 
stata male a 
letto
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3. la Maria mia fatta 
belinare tanto

4. mia dette tante 
cattive parole

5. e io mi sono 
stato in 
solenzio

6. non ò 
risposto per 
niente

7. non creti 
come sto 
male

8. non mangio e 
non bevo

9. e se me vedi 
come sono 
ridotta

10. specialmente 
a desso che 
voi lo sai 
come sto 
male per la 
taranta

11. che non mi 
fa mangiare 
niente

12. che morio 
della fame

1. le mie vicine mianno 
detto che domandao 
di Maria se sto 
ancora come prima

2. e io dissi che nera potuto 
fare meno di questa cosa
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3. che io non posso fare mai 
più pace di quello che a 
me mia fatto

4. che voi Mia Buona 
Signorina non puoi 
sapere tutto di quella da 
quantte mena fatte a me 
di tutti i colori

5. a quello che io lo fatto a 
Maria del bene

6. che io li hò fatto da tantti 
anni

7. che io doveva parare 
da tutto quello che lui 
voleva della mia casa

Da un punto di vista semantico, inoltre, la giustapposizione di questi elemen-
ti paradigmaticamente connessi, con chiaro effetto di ridondanza, offre un 
esempio di “plurideterminazione”, cioè del meccanismo di co-costruzione 
della referenza che rappresenta la strategia “più naturalmente compatibile 
con la comunicazione faccia a faccia” perché consente ai parlanti di proced-
ere in maniera incrementale, mantenendo il testo prodotto coerente e coeso, 
nonostante le possibili sovrapposizione date da interventi esterni del des-
tinatario, presente nello scambio e coinvolto nel dialogo (cf. Voghera 2017: 
165). Nel caso di testo scritto, però, l’effetto ottenuto è il contrario: un testo 
prodotto in modalità scritta ma caratterizzato dalla pervasività di correlati 
funzionali tipici del parlato risulta scarsamente leggibile.

5.2 “[D]i animali e di leoni e di cavalli tutti maestrati”: formulare e denotare 
attraverso le liste 
Secondo alcuni approcci, come quello proposto in Masini et al. (2018), strut-
ture come quelle appena rappresentate nelle griglie possono essere consid-
erate costruzioni a lista, di cui troviamo un uso pervasivo nelle lettere di 
Anna. A partire dagli anni Ottanta del Novecento, questo tipo di costruzione 
ha goduto di un’attenzione sempre crescente ed è stata indagata in campi-
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oni rappresentativi di lingue, con diverse metodologie d’analisi e a partire 
da diverse cornici teoriche (fra le quali spiccano l’analisi conversazionale e 
la sintassi del parlato spontaneo). Secondo Masini et al. (2018: 50), possiamo 
definire costruzione a lista “the syntagmatic concatenation of two or more 
units of the same type (i.e. potentially paradigmatically connected) that are 
on a par with each other, thus filling one and the same slot within the larger 
construction they are part of”. Nell’ipotesi che le liste possano essere consid-
erate come vere e proprie costruzioni nel quadro della Construction Grammar, 
presentando precisi tratti sia formali che semantici, le studiose individuano 
una lista esaustiva di parametri formali che permettono l’individuazione di 
costruzioni a lista e un insieme di valori che possono essere veicolati da ques-
to tipo di struttura. 

Per quanto riguarda la struttura formale, Masini et al. (2018) osservano 
che gli elementi linguistici messi in lista possono essere di complessità vari-
abile: si va da liste in cui si connettono paradigmaticamente singoli lessemi 
a liste di sintagmi di diversa natura o di frasi (nominali o verbali). Questi 
elementi possono contribuire a formare liste binarie (25), liste ternarie (26) 
o liste fondate su più di tre elementi paradigmaticamente connessi (27); è 
inoltre possibile distinguere, nella struttura formale delle liste, le costruzioni 
asindetiche (28) da quelle sindetiche con proprietà congiuntive (29a), disgi-
untive (29b) o avversative (29c). Ognuno dei tipi individuati ha esempi nelle 
Lettere di Anna10: 

(25) lista binaria: ti penzzo sempre {tutti i momenti | ^ e li minuti}

(26) lista ternaria: ora timando {due frise | due taralli | ^ è questi noci} 

(27) lista con più di tre elementi: questo circo […] era tutto {di animali | ^ 
e di leoni | ^ e di cavalli tutti maestrati | ^ e tutto quello che hanno fatto pres-
tigiatori delli annimali}

(28) lista asindetica: {Mia Buona Signorina | Mia Buona Mamma | Mio Buo-
no Pappà | Mia Buona Signorina Paola}

10 Il tipo di rappresentazione delle liste adottato negli esempi è quello proposto da Masini et 
al. (2018: 57): «braces ‘{ }’ delimit the list; the pipe sign ‘|’ separates the conjuncts; round brack-
ets ‘( )’ indicate optionality; the circumflex accent ‘^’ marks list markers, namely coordinators/
connectives and list completers […]».
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(29) a. lista sindetica congiuntiva: tiò preparata una cosa buona che vuoi 
mangiate {colla vostra Madre | ̂  è pure colla vostra sorella | ̂  è pure il vostro Papà}

  b. lista sindetica disgiuntiva: che non sono {una studientte | ^ o una 
maestra} 

  c. lista sindetica avversativa: tutte due ne abbiamo amate {come 
due Sorelle | ^ non come due amiche | ^ ma meglio di Sorelle }

Per quanto riguarda invece i valori semantici e funzionali veicolati dalle liste, 
Masini et al. (2018: 74) propongono la classificazione che si può osservare nel-
lo schema di riepilogo riportato in Figura 4. 

Figura 4. Classificazione semantica e funzionale delle costruzioni a lista in Masini et al. (2018: 74).

Nella tipologizzazione proposta dalle studiose vi è un’importante distinzione 
tra liste con funzione formulativa e liste con funzione denotativa. Le liste for-
mulative sono quelle che coinvolgono più direttamente il livello discorsivo, 
si fondano su elementi paradigmaticamente connessi che rappresentano ri-
formulazioni, ripetizioni e possono configurarsi come veri e propri esempi 
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della disfluenza testuale tipica del parlato. Come già osservato nel paragrafo 
precedente, i parlanti riformulano continuamente quanto affermano, sostit-
uendo un costituente con un altro (si parla in questo caso di liste formula-
tive alternative) o aggiungendo un costituente che esplicita o amplia quanto 
appena detto (si parla in questo caso di liste formulative additive). Le lettere 
dell’epistolario di Anna sono interamente strutturate come liste formulative, 
al punto che sarebbe difficile individuarne alcune specifiche: l’andamento 
sintattico del testo è interamente paratattico, fondato su giustapposizioni e 
ridondanze, come già mostrato negli esempi (21)-(24).

Più agevole è invece individuare, nel testo delle lettere, le liste denotative 
che servono a costruire nuove entità complesse, fondate sul riferimento alla 
denotazione di una serie di congiunti. Il significato delle nuove entità costru-
ite attraverso una lista di congiunti è ricavabile dal significato degli elementi 
messi in lista e da quello dei marcatori di lista. Le liste di questo tipo possono 
essere distinte in composizionali e non-composizionali11. Nelle liste con sig-
nificato composizionale, gli elementi paradigmaticamente connessi possono 
essere rappresentati da lessemi, sintagmi o frasi che esprimono concetti stret-
tamente connessi da un punto di vista semantico (e abbiamo in questi casi liste 
di co-iponimi, di sinonimi o di antonimi, come esempi di quella che Wälchli 2005 
definisce natural coordination) o concetti che si trovano solo accidentalmente as-
sociati in una lista (e si parla in questi casi di accidental coordination, cf. Masini et 
al. 2018: 61). Negli esempi tratti delle lettere riportati di seguito abbiamo casi di 
liste denotative composizionali che rappresentano coordinazione naturale (30) 
o accidentale (31). In entrambi gli esempi, le liste contribuiscono a esplicitare un 
elemento introduttivo – una bella mangiata in (30) e niente di bello in (31) – defini-
to da Bonvino et al. (2009) “pre-detailing”, che funziona “as a projecting «more-
to-come» element, which is detailed and expanded by means of the list itself”.

(30) io e mia Sorella abbiamo fatta una giornata da legria e una bella mangiata {di 
pesce fatto alla salza | un po’ di vino | un pezzo di pane | ̂  e un piatto di pasta | ̂  e 

11 La relazione semantica fra gli elementi in lista viene considerato da Masini et al. (2018: 61) 
come “a structural parameter, despite its inherent semantic nature, because what is here con-
sidered is the type of relation that characterizes the internal composition of the list set: in this 
sense, the semantic relation among the conjuncts functions as a structural constraint”. 
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pure opati pure due pazarotti di patate | ̂  e per fruta neabiamo portato due mele 
grose} e quando abiamo fenito di tutto o veduto Padre F. telo salotato (L2, p. 116)

(31) di quello che voi avete mandato alla tua Anna non cè propio niente di bello 
{che la nello non mi va a nessuna parte | la catena non sono ragaza di portarla 
| la spilla non sono una ragazza picola di portarla | il fazzo letto non meloposso 
propio mettere{che tù lo sai che sono tarantata che mia noiono i colori | e non 
lo posso propio guardare che mi sento troppo male} sala la bottiglia di profu-
mo che tu losai che a me [+non] mi piace | i saponetti niopresi due scatole di 
quelli che passono in giro e no a veva bisogno} (L52, p. 173)

Se gli esempi in (30) e (31) si osservano all’interno delle griglie, è possibile os-
servare come nello scritto di Anna le liste possano, in alcuni casi, essere l’una 
incassata nell’altra. Il generale andamento paratattico e ridondante, carat-
terizzato da continue riformulazioni o – come nei casi appena osservati – 
ampliamenti tramite giustapposizione di elementi in lista può rappresentare 
un esempio di liste formulative che inglobano liste denotative, il cui signifi-
cato composizionale è in (30) rappresentato da elementi che entrano in una 
relazione semantica di co-iponimia (abbiamo una lista dei cibi che hanno cos-
tituito un pranzo) e in (31) da elementi coordinati accidentalmente, perché 
rappresentano il contenuto di un pacco regalo che la scrivente ha ricevuto12.

1. io e mia Sorella abbiamo 
fatta una giornata da legria

2. e una bella mangiata

3. di pesce fatto alla salza

4. un po’ di vino

5. un pezzo di pane

6. e un piatto di pasta

7. e pure opati pure due pazarotti di patate

8. e per fruta neabiamo portato due mele grose

12 Va osservato che gli elementi in lista nell’esempio 30 (anello, collana, spilla, foulard, profumo, 
saponette) possono essere in qualche modo essere ricondotti a campi semantici affini (trattandosi 
di accessori o prodotti di cosmetica).
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1.

di quello che 
voi avete 
mandato alla 
tua Anna

2. non cè propio 
niente di bello

3. che la nello non mi 
va a nessuna parte

4. la catena non sono 
ragaza di portarla 

5.
spilla non sono una 
ragazza picola di 
portarla

6.
il fazzo letto non 
meloposso propio 
mettere

7.

che tù lo sai che 
sono tarantata 
che mia noiono 
i colori

8.

e non lo posso 
propio guardare 
che mi sento 
troppo male

9.
la bottiglia di 
profumo che tu losai 
che a me mi piace 

10.

i saponetti niopresi 
due scatole di quelli 
che passono in giro e 
no a veva bisogno

Nelle liste non-composizionali, invece, il significato veicolato dagli elementi 
inseriti in lista può essere di tipo generalizzante (generalizing), categorizzante 
(categorizing), approssimante (approximating) o di intensificazione (intensify-
ing), cf. Masini et al. (2018: 66). 
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La lista sindetica disgiuntiva in (29b), ad esempio, pare veicolare valore 
categorizzante: non sono {una studientte | ^ o una maestra} serve a creare una 
categoria vaga del tipo ‘persona istruita’. Lo stesso tipo di costruzione può 
essere rintracciata nell’esempio (32), in cui attraverso tre elementi in lista 
Anna crea per Annabella Rossi una categoria come ‘persona che ha qualcosa 
da perdere’, da contrapporre a quella cui sente di appartenere. 

(32) di piu mi sono in teso il mio cuore mi batteva forte per te che diceva la tua 
Cara Anna che meglio di morire io che te perché io non faccio male a nessuno 
mentre tu siei {giovane | ^ e bella | ^ ed ai una famiglia}

Le formule di saluto che Anna usa in chiusura delle Lettere sono spesso liste 
asidentiche (ma non esclusivamente, come mostra l’esempio 33a) con valore 
di intensificazione, spesso veicolato dalla ripetizione di intere forme (32 b-e):  

(33) a. e ricevi {mille | ^ e mille {baci | ^ è bacioni}}
  b. ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao baci baci baci baci a tutti BACI 

[L2, p.117]
 c. ciao ciao ciao ciao ciao Prontta risposta [L10, p.126]
 d. ciao ciao ciao sempre in attesa [L15, p. 133]
 e. Buone cose ciao ciao ciao ciao ciao [L16, p. 135]

5.3 “Mia Buona Cara Signorina”: pragmaticalizzazione dell’allocutivo
Una delle peculiarità della modalità parlata è senza dubbio la presenza di 
elementi polifunzionali che svolgono diversi ruoli interazionali o pragmatici, 
i cosiddetti segnali discorsivi13. Questi elementi, com’è noto, derivano princi-
palmente da processi di pragmaticalizzazione di parole che originariamente 
erano nomi, verbi, avverbi, congiunzioni o intere clausole. La loro peculiarità 
sta nel fatto che non svolgono funzioni predicative o referenziali ma assolvo-
no a una funzione eminentemente procedurale, aiutando i parlanti a “orien-
tarsi” nell’interpretazione di un enunciato. 

Nelle Lettere è possibile osservare l’evoluzione di una formula allocutiva 
con la quale Anna apre le sue lettere e che usa nel testo per rivolgersi alla des-
tinataria: si tratta di sintagmi nominali che hanno come testa il nome signorina 

13 Per una panoramica generale sui segnali discorsivi, cf. Sansò (2020)
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(Mia buona signorina, cara signorina, la mia buona signorina, mia signorina, Mia Buo-
na cara signorina, buona signorina) e che, sin dalla prima lettera, Anna utilizza 
frequentemente nel corso dei testi che scrive, come mostra anche l’analisi les-
sicale condotta con Voyant. Questa formula, nel corso dell’epistolario, inizia 
ad essere sempre più utilizzata con funzioni diverse da quella allocutiva: la 
multifunzionalità è, infatti, una delle caratteristiche cruciali dei segnali dis-
corsivi14. 

Oltre alla funzione allocutiva, sempre presente in apertura e che viene 
talvolta utilizzata anche nel corso del testo per riferirsi all’interlocutrice, 
i sintagmi con il nome signorina come testa possono veicolare anche valori 
metatestuali (in particolare, l’introduzione o la ripresa di un topic) e valori 
interazionali (il richiamo dell’attenzione), tipicamente veicolati dai segnali 
discorsivi15. 

In tutto l’epistolario, abbiamo 332 occorrenze di sintagmi che hanno 
come testa signorina, nome utilizzato come titolo di cortesia da attribuire a 
donne nubili (quale Annabella Rossi, all’epoca dell’incontro con Anna, era): 
tutte queste occorrenze sono state annotate in base alla funzione svolta nelle 
lettere con le etichette A (funzione allocutiva), M (valore metatestuale), I (va-
lore interazionale). Per esemplificare, in (34)-(35) è possibile leggere il testo 
delle lettere numerate rispettivamente come 38 e 59 nell’epistolario e os-
servare l’annotazione dei valori espressi dai sintagmi costruiti con signorina. 

(34) Mia Buona Signorina[A]
dopo tanto pempo che desideravo un tuo caro scrito hò ricevuta la tua carto-
lina la quale sono rimata con tenta che hò saputo le tue notizie ma Mia Cara 
Signorina[A/I] la tua Anna non è mai sazia se non ricevo una bella lettera 
Mia Cara Signorina[M]I ti farò sapere che il giorno di Pasqua lo fatto sempre 
piangendo per colpa tua che mi ai mandato un tuo scrito prima che tu lo sai 
il mio penziero verso te che non sfugi un minuto della mia mente insoma Mia 
Cara Signorina[I] miai fatta in pazire non prendo riposo nenotte non giorno 

14 Bazzanella (1995) distingue la multifunzionalità paradigmatica dalla multifunzionalità 
sintagmatica: in virtù della prima, un segnale discorsivo è in grado di veicolare funzioni diverse a 
seconda del contesto e del cotesto di occorrenza; in virtù della seconda, invece, lo stesso segnale 
discorsivo è in grado di veicolare, all’interno dello stesso contesto, diverse funzioni.

15 Come spiega Sansò (2020: 15-16), le tre funzioni principali attribuite ai segnali discorsivi 
nella letteratura sul tema sono quella interazionale, quella metalinguistica e quella cognitiva. 
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penzando te Mia Cara Signorina[I/M] vedendo che tardi a scrivere sospeta-
vo una vostra improvisata il giorno di S’amarco ma sono rimasta inlusa e io 
la festa lo pasata male perché pensavo che lanno scorso eri a casamia spero 
almeno di abracciarti di S’anpaolo che ho tanto desiderio divedere la vostra 
persona che a me e tanto Cara. Cara Signorina[M] quando mi tardi a scrivere 
il mio penziero mi dice che forse tisiei sfogliata di scrivere alla tua Cara Anna 
e facevo come una pazza pregando alle mie vicine di casa di fare preghere 
di farmi avere notizie della Mia Anna bella Mia Buona Signorina[M] tutte le 
mattine quando andavo alla Santa Comunione la prima preghera era la Vostra 
pregavo prima di darti Salute secondo di dare notizie a me dunque spero che 
ai compreso il mio cuore e quello che tiracomando di scrivere presto e fami 
stare un po’ tranquilla perché tu lo sai la mia malattia e sono calma soltanto 
quando vedo la tua posta che tengo un penziero di una figlia che mi siei tanto 
tanto lontana che se fosti più vicina hò quante volte ti venivo a trovare e solo 
così mi potevo saziare Mia Cara Signorina[M] voglio sapere come avete passa-
ta la Santa Pasqua spero che state tutti bene in famiglia…
Mia Buona Signorina[M] un giorno era andata a un giardino cera una piccola 
ragazza che giocava con un pezzo di canna vecchia allor la presi io in mano 
quella canna e dal buco della Canna e uscito un scorpione grosso si afferro al 
braccio che mi pizicò fortte e mi senti tanto male che mi fece ballare come 
ballo a S’anpaolo per tante ore in maggina Cara Signorina[I] quello che ho pas-
sato come pure ti faro sapere che io incomiciato a fare il primo giro in paese 
per quanto ariva la festa di Sanpaolo lotto maggio io parto per fare il giro ad 
altri paesi sempre per la festa di Sanpaolo.
ti preco tanto di mandare le foto dei Vostri genitori e della Vostra sorella 
Paola ricevi tanti saluti della Vostra Cara Anna e un saluto a signor G. e Sono 
la Serva Di Gesù
Pronta Risposta

(35) Mia Buona Signorina[A]
prima di tutto voglio sapere come state tutti di famiglia voglio sapere perché 
non ricevo più notizie di te che la tua Anna non sa quello che penza perche sia 
vicina il mese di S’ampaolo che io a spetava quella cosa che voi eri detto per una 
bella sopresa ma la tua Cara Anna non ha ricevuto propio niente perché questa 
cosa e propio tardata la risposta dalla Mia Buona Signorina[A] che ha spetto più 
la vostra bella lettera e che tutte le feste che vengono al mondo che io Cara Si-
gnorina[I] non tengo suna passione che vengono le feste la mia festa e la Vostra 
lettera che mi fa tanto piacere alla mia persona che nessuno tengo tanta cara 
come la persona della Mia buona Cara signorina[A] che io lo sò che mi ami di 
vero cuore non come le altre che dopo lo dato tutto quello che anno voluto mi-
anno tradita con tutte le bastonate ma non li porta cè Dio. che se la paca coloro. 
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Mia Buona Signorina[M] se ti dico dime che tutti i santi giorni tengo quei 
tacchi e sempre penzzo a voi che dico che non ti vedo più ma prima che la tua 
Anna andasse in Celo ti vorrei Vederti unaltra Volta se posso avere quelli on-
ori. Mia Buona Cara Signorina...[M] ti dico che io sono andata angiro ai paesi 
per la lemosina di S’anpaolo per fare il pranzzo delle Verginelle che tu lo sai 
come è di pacare le macchine che ci vole sei mila lire le sole macchine senza il 
pranzzo che bisogna fare e zenza tutte le altre cose e voi sapete quello che fa 
la tua Anna Mia Buona Signorina[V] come voi losapete che io vado angiro ai 
paesi e sono andata ma non otrovata mia mipote e sono stata sola ma quando 
mi coricava alla sera mi sentiva lo recchio rusciare e io diceva mia scritto la 
Mia Buona Signorina[A] e non puoi mai cretere che gioia alla mia persona 
ma guando sono a rivata o perta la porta e non oveto propio niente e mi sono 
venuti di più i nervi che li tengo... Mia Buona Cara Signorina[M] voglio sapere 
piagendo Dio. se vieni il giorno di S’anpaolo e voglio che mi mandi a dire pri-
ma di non fare le cose solite Vostre cose come ai fate le altre Volte e così se tu 
me lo dici io non mi ne esco di casa e di non andare anessuna parte solo se non 
mi trovi devi entrare a casa della Conziglia sola perché tu non sai niente che la 
Giovanna mia dette tante parolaccie che tu non la sai come è che non sta più a 
dove abitava adeso sta a unaltra parte ma ne non mi teresa più di quella donna 
che io sto bene in casa mia per grazia di Dio, che non mi manca propio niente... 
finisco dascrivere con le parole più belle che il Signere che ti ta una buona sa-
lute a tutti della Vostra famiglia e ricevi i più distinti Saluti della vostra Anna 
E Sono La Serva Di Gesù Pronta Risposta 

Come si può osservare, la formula allocutiva viene rifunzionalizzata costan-
temente nel corso del testo. La multifunzionalità di questi sintagmi è, segu-
endo la proposta di Bazzanella (1995), sia paradigmatica che sintagmatica: 
la formula può, in altre parole, sia veicolare funzioni diverse a seconda del 
contesto e del cotesto di occorrenza (multifunzionalità paradigmatica) sia 
veicolare diverse funzioni nella stessa occorrenza, ad esempio quella allo-
cutiva e quella interazionale di richiamo dell’attenzione (multifunzionalità 
sintagmatica). 

Può essere interessante notare che, nel corso dell’epistolario, aumenta 
via via l’uso di questi sintagmi e, soprattutto, aumenta il loro utilizzo in fun-
zioni assimilabili a quelle dei segnali discorsivi. Nella Tabella 5 questa os-
servazione è corroborata dai dati dell’annotazione di tre lettere, scritte in 
momenti diversi dell’epistolario. 
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Lettera 2
[12 occorrenze
 su 1782 totali]

Lettera 38
[10 occorrenze 
su 465 totali]

Lettera 50
[10 occorrenze
su 681 totali]

totale occorrenze 
sintagmi: 12

totale occorrenze 
sintagmi: 10

totale occorrenze 
sintagmi: 10

Funzioni veicolate Funzioni veicolate Funzioni veicolate

[A] [I] [M] [A] [I] [M] [A] [I] [M]

1 3 8 2 4 6 2 3 5

Tabella 5. Funzioni veicolate da SN con testa signorina in tre lettere del corpus.

5.4 “La tua Anna”: forme di vocativo e allocuzione inversa e di illeismo
Come osservato in 4.2, una delle parole più frequenti nell’intero corpus delle 
lettere è Anna. Questa massiccia presenza del nome della scrivente si spiega 
osservando l’uso di due diverse strategie discorsive, definite da Mazzoleni 
(1997) allocuzione inversa e vocativo inverso, ma a cui in letteratura si fa 
riferimento con etichette diverse, spesso sovrapposte. In alcuni lavori, infat-
ti, con allocuzione inversa si fa riferimento a entrambi i fenomeni dei quali 
discutiamo o soltanto a quello che qui definiamo vocativo inverso (cf. fra gli 
altri Rohlfs 1925; Renzi 1968 e più recentemente De Vecchis 2022: 289-291). 
Per tenere distinti i fenomeni, in questo lavoro adottiamo le etichette di voc-
ativo inverso (usato anche in Iovino & Rossi 2014) per identificare i casi in 
cui Anna nomina sé stessa in maniera slegata dalla sintassi della frase, di al-
locutivo inverso per quei casi in cui Anna si autoinserisce sintatticamente 
nella frase con ancoraggio deittico al destinatario, di illeismo per i casi in cui 
Anna parla di sé in terza persona. Tutti e tre i fenomeni sono molto tipici del 
baby-talk e del linguaggio familiare16. 

Il vocativo inverso è una forma di allocuzione tipica di diverse vari-
età italo-romanze meridionali (e, per contatto, penetrata negli italiani 
regionali, cf. Sgroi 1990) in cui un locutore si rivolge al proprio interloc-
utore con una forma vocativa che identifica, però, sé stesso. In questi usi, 
le coppie di nomi di famiglia in relazione di inversione (come mamma/

16 Su queste due etichette, cf. almeno Moretti (2002) e Gordon (2009).



170 Luisa Corona, Rosalba Nodari

AION-L n. 12/2023 n.s.

figlio, nonna/nipote, zia/nipote) appaiono “sostituite da un unico termine 
simmetrico che sembra assumere anche il valore del suo converso e neu-
tralizzare l’opposizione” (cf. Mazzoleni 1997). Questa strategia occorre 
con maggior frequenza con verbi all’imperativo ma si usa anche in enun-
ciati interrogativi o dichiarativi che, come nota Abbate (2010), possono 
veicolare tutte e sei le funzioni della comunicazione verbale secondo il 
modello di Jakobson. Da un punto di vista formale, le formule con funzi-
one vocativa possono essere precedute dall’articolo (36a-c), in particolare 
in Sicilia o in Salento, o avere forma dativale (36d). Si osservino alcuni 
esempi tratti da Mazzoleni (1997).

(36) a. Il padre al figlio: “Fa ‘o mare, papà!” (napoletano)
  b. Lo zio al nipote: “Va’, va’, zio, va’!” (italiano regionale campano, dal 

film Scugnizzi di Nanni Loi, 1989)
  c. La sorella al fratello: “áni, la sòru” (salentino, in Rohlfs 1966-1969, III, 

par. 657)
  d. Il nonno al/la nipote: “Mancia, a nannò” (siciliano, cit. in Varvaro 

1988: 725)

Da un punto di vista pragmatico, nei diversi lavori che se ne sono occupati 
si sottolinea che questo costrutto ha la funzione di esprimere e rinforzare 
la solidarietà reciproca fra i membri di un gruppo familiare, evidenziando il 
rapporto di dominanza di un membro sull’altro. Il costrutto è infatti di tipo 
asimmetrico: può essere usato solo dall’alto della relazione familiare verso 
il basso ma non viceversa; attraverso questa strategia, quindi, si rimarca la 
propria superiorità, assicurando al contempo protezione al più giovane nella 
relazione17. 

Nei casi di allocuzione inversa, invece, il mittente si inserisce nella frase 
con elementi che spesso lo ancorano al destinatario. Pragmaticamente il 
costrutto è affine al cosiddetto dativo etico che “indica la persona che parte-
cipa emotivamente all’evento espresso nella frase” (Salvi 1989: 65), la quale 

17 L’uso di strategie pragmatiche assimilabili al vocativo inverso è attestato in diverse lingue 
e varietà, con funzioni largamente sovrapponibili a quelle descritte per gli studi sulle varietà ita-
lo-romanze: si vedano ad esempio Ayoub (1964) sull’arabo; Boeder (1988) sul georgiano; Ferraro 
(1988) sul baluci. 
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entra nell’enunciazione anche se non è per forza beneficiaria dell’azione. Si 
notino gli esempi (37) di Mazzoleni (1997) e (38) di Gazzoni (2020):

(37) La madre al figlio: Portami i piatti, per favore

(38) La madre al figlio: Fammi i compiti, prima di uscire!

In entrambi i casi, oltre a mostrare la partecipazione del mittente all’enunci-
azione, l’effetto pragmatico dei costrutti risulta in una attenuazione della forza 
illocutoria dell’atto linguistico grazie a un maggiore avvicinamento emotivo. 

Anche il costrutto che abbiamo definito illeismo è molto tipico del linguaggio 
familiare ma è stato osservato soprattutto in relazione ad altre forme di discorso 
(pratiche discorsive pubbliche18, patologie che investono il linguaggio19, funzione 
retorica in testi poetici20). Una delle funzioni principali pare essere quella di ani-
mare la prospettiva dell’altro, attraverso un distanziamento. Questa strategia viene 
attuata dai parlanti che, nel riferirsi a sé stessi, utilizzano la terza persona singo-
lare e tutte le forme che riguardano il polo opposto della deissi nell’enunciazione 
rispetto a quello del locutore. I parlanti, quindi, si auto-designano usando il pro-
prio nome o, nel linguaggio familiare, il termine di parentela con il quale vengono 
designati dagli altri membri della famiglia. Sono forme di illeismo nel linguaggio 
familiare quelle in (39); nel discorso pubblico, un esempio di illeismo è in (40), es-
tratto da un video pubblicato sulle proprie pagine social dall’ex senatore della Re-
pubblica Nicola Morra. Questa strategia, presente in maniera consistente anche nel 
linguaggio poetico può essere usata anche in altri contesti, come l’intervista (in 41 
si riporta una dichiarazione del calciatore Mario Balotelli) o il post sui social (in 42 
si legge un estratto da un post su Facebook scritto dal cantante Povia).

(39) a. I genitori al figlio: “Tesoro, mamma e papà tornano subito” 
 b. La mamma al figlio: “Mamma ora si arrabbia!”
 c. La nonna al nipote: “La nonna è stanca”

18 Questa strategia è largamente presente nei discorsi di Donald Trump, cf. Chilton (2017).
19 Cf. su questo Sterponi et al. (2015). Può essere inoltre indicativo notare come in un appunto 

dello psichiatra Giovanni Jervis contenuto tra le carte d’archivio di De Martino Anna viene de-
scritta come affetta da crisi epilettiche frequenti, con facies e comportamento tipicamente ma-
niacali, per le quali viene curata tramite del Talofen in gocce, un antipsicotico somministrato per 
il trattamento della schizofrenia e di altri disturbi di tipo psicotico (Signorelli & Panza 2011: 228).

20 Per la presenza consistente di questa strategia nel linguaggio poetico, cf. Alek et al. (2020).
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(40) Morra ha sempre avuto parole di rispetto verso chi è malato… Ma se voti 
Morra non ti devi lamentare se Morra provoca polemiche, perché Morra è così

(41) Mario è stato provocato e ha sbagliato a reagire. Ma non ha ammazzato 
nessuno

(42) Povia non è alternativo, è solo più attento e meno comodo di prima

Nelle sue lettere, Anna usa sia forme di vocativo e allocutivo inverso che di 
illeismo. Quest’ultima strategia è molto ben documentata nelle lettere come 
si può osservare già negli esempi in (12)-(13), o in quello in (43).

(43) con zidera la Vostra Cara Anna quantto a soferto di tutte le mali sofferen-
ze [L3, p. 120]

Anna usa, invece, una strategia che ricorda il vocativo inverso quando si 
rivolge alla sua interlocutrice per richiamarne l’attenzione auto-nominan-
dosi, in una formula allocutiva introdotta dall’articolo determinativo che, 
come notava già Rohlfs (1966-1969, III, par. 657), è abbastanza comune in area 
salentina (e come osserva Sgroi 1990 anche in Sicilia). 

(44) ma mi trovo a queste mie mali condizioni e non posso fare più niente che 
non è mia la mia possibilità per venire a trovarti la tua Anna [L62, p. 182]

In casi come quello in (45), le due strategie sembrano usate da Anna nello 
stesso contesto a breve distanza, nella prima occorrenza per introdurre sé 
stessa nel discorso usando la terza persona, nella seconda per richiamare l’at-
tenzione dell’interlocutrice. 

(45) la vostra Anna non era andata a nesuna parte cosi deve essere a visarla la 
tua Anna [L17, p. 136]

In altri casi, è invece difficile determinare se Anna usi una forma di vocativo 
inverso o se invece dia vita a un cambio di progetto che dà origine a un an-
acoluto.

(46) hò passato tutta la mia vita da quando era letà di ventti sei anni le tà di 
sesantta tre anni in che moto li sto facendo che voglio mangiare è non posso 
mangiare per il fatto della tarantta perché voi losapete che Anna non mi manca 
propio niente di quello che io voglio ma la prendo perla more di Dio [L3, p. 117]
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(47) Mia Buona Signorina ti mando a dire che la vostra Anna mi sento un po’ 
più meglio [L18, p. 137]

Dal punto di vista dell’enunciazione del sé le lettere di Anna sono pertanto 
peculiari, perché permettono di osservare un continuum in cui il sé entra nel-
la sfera dell’enunciazione a diverso titolo, a maggior ragione nei casi in cui 
è spesso difficile categorizzare in maniera univoca i costrutti in questione. 
Attraverso la menzione a sé stessa (sia attraverso casi di illeismo, che di al-
locutivo o vocativo inverso) Anna sceglie queste forme di auto-riferimento 
per sottolineare il suo ruolo di interlocutrice, mediando così la relazione in 
assenza con Annabella Rossi (Land & Kitzinger 2007). Anna decide così di an-
corare saldamente i suoi messaggi alla destinataria con mezzi deittici (come 
si può osservare dall’uso ripetuto di formule come la tua Anna, la vostra buona 
Anna), mantenendo al contempo la presenza di sé in quanto emittente. Questi 
mezzi linguistici che Anna mette in campo sembrano sia usati per ridurre 
la forza illocutoria delle continue e insistenti richieste, come l’invio di let-
tere, fotografie o regali, sia per sottolineare la sua partecipazione emotiva, 
apponendo, come nei casi di vocativo inverso, “una specie di firma […] per 
rafforzare il particolare rapporto di intimità affettuosa” (Cardona 1987: 110).

6. Conclusioni

L’analisi delle Lettere da un tarantata proposta in questo lavoro ha permesso, 
attraverso un’analisi lessicale di tipo quantitativo e qualitativo, di osservare 
in primo luogo la conquista e l’evoluzione della scrittura nell’autrice delle 
lettere. Grazie a questo tipo di analisi, è possibile osservare le pratiche di 
alfabetizzazione nel loro divenire e di analizzarle come pratiche cultural-
mente situate. Seppur dotata di scarsa competenza linguistica, l’autrice delle 
Lettere da una tarantata è infatti in grado di utilizzare i pochi elementi a sua 
disposizione per una comunicazione di tipo emotivo, ossia intenzionalmente 
e strategicamente volta a influenzare la situazione e il rapporto con la desti-
nataria (Caffi 2001). L’utilizzo esteso di specifiche formule linguistiche, come 
l’illeismo o il vocativo inverso, pare essere anzi un elemento che Anna gioca 
a proprio vantaggio per negoziare la presenza della destinataria, ossia An-
nabella, e per garantire la sottoscrizione e la continuazione del patto episto-
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lare.  Il parlare di sé pare perciò essere interpretabile come una vera e propria 
strategia di footing (cf. Goffman 1979), grazie alla quale Anna cambia cornice 
e anima le epistole evocando la presenza-assenza di Annabella, la quale non 
è solo assente fisicamente, ma anche emotivamente, come si intuisce dalle 
continue richieste di lettere da parte di Anna e dai contenuti dell’epistolario 
(che si configura come la testimonianza di un amore non corrisposto, cf. su 
questo Apolito 2015).

Inoltre, l’analisi dei principali fenomeni discorsivi individuati nelle Let-
tere ha permesso di osservare caratteristiche linguistiche e testuali che devi-
ano dalle norme che regolano i testi prodotti in modalità scritta e che hanno 
come naturale modalità di ricezione la lettura e che costituiscono, al contem-
po, veri e propri correlati funzionali della modalità parlata.
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Assessing translation quality: a survey of research into 
human translation, post-editing and machine translation

Abstract
L’articolo analizza il rapporto tra traduzione umana, post-editing e traduzione au-
tomatica affrontando, in particolare, la discussa questione della qualità traduttiva. 
Vengono presentati diversi approcci e metodologie, identificando una serie di proble-
matiche riguardanti la traduzione in termini di processo, prodotto e sistemi di valu-
tazione. È inclusa, inoltre, una riflessione sull’osservata tendenza all’oggettivazione 
degli standard di traduzione e all’utilizzo di metriche automatiche, con particolare 
attenzione alle possibili implicazioni che ciò potrebbe avere per la comunità scienti-
fica e di traduzione. 

Parole chiave: Traduzione automatica; Post-Editing; Traduzione umana; Qualità traduttiva 

The article investigates the relationship between human translation, post-editing 
and machine translation addressing, in particular, the controversial issue of trans-
lation quality. An overview of different methodologies and approaches is provided, 
identifying a number of perceived issues concerning translation in terms of process, 
product, and evaluation systems. A discussion on the observed tendency to objectify 
translation standards, and to automatic metrics, is included with a focus on the impli-
cations it may have for the research and translation community. 

Keywords: Automatic Translation; Post-Editing; Human Translation; Translation Quality

1 Introduction

The considerable growth of interest in the translation field in recent years, 
due to the pressure to increase the productivity of translation in terms of both 
amount of text and processing time, has led researchers from multiple fields 
of study including linguistics, computer sciences and artificial intelligence 
to investigate the role of machine translation (MT). On one hand, automat-
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ic translation is seen as a challenging opportunity to foster and support the 
translation process, in the form of post-editing, increasing the speed and pro-
ductivity of translators. On the other, the increasing spread of MT software, 
to respond to the significant growth of linguistic content to translate, con-
tributes to questioning the translation output in terms of expected quality 
level. Starting with a technical overview of the most influential approaches to 
MT, from Statistical Machine Translation (SMT) to the advent of Neural Ma-
chine Translation (NMT) systems, the paper aims to provide a historical back-
ground of automatic translation and post-editing. In particular, the change 
of perspective towards post-editing, presented from a diachronic perspective 
from its introduction in the late 50s to the latest implementations in different 
fields, shows how the changing demand has brought an overall amelioration 
of the process. Besides, the article sheds light on the relationship between 
human translation and MT addressing the controversial issue of translation 
quality, human parity and superhuman performance, highlighting the com-
plexity of the concept, its different categorisations as well as the different 
approaches available, from human to automatic quality evaluation systems. 
Finally, a debate on the increasing tendency to objectify translation quality, 
through the development of indicators and standards, is included with a fo-
cus on its impact in terms of needs and expectations concerning the quality 
assessment of MT and post-edited texts. In particular, the paper addresses 
the most recent developments, since 2013, regarding the role of post-editing 
effort in assessing the quality of neural machine-translated texts. 

2 Approaches to Machine Translation: a Critical Overview 

MT is a recently developed subfield of computational linguistics that inquires 
how computer software can develop efficient systems that can translate be-
tween human languages (Oladosu et al. 2016). Before starting the discussion 
on the productivity and quality of MT output, a technical overview of the most 
important approaches to MT is necessary to better understand the effective-
ness of automatic translation and how it can support human translation. A first 
distinction can be made in MT between single and hybrid approaches to inves-
tigate their mechanism, affordances and constraints. Afterwards, NMT is pre-
sented as a new approach in the field of automatic machine translation. It has 
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gained great popularity among researchers in this field because of the prom-
ising translation results achieved, in addition to the simplicity of its structure. 

Single approaches to MT encompass rule-based, direct-based, cor-
pus-based, and knowledge-based methods. Rule-Based MT employs mor-
phological, syntactic, and semantic rules to address word order issues. 
Direct-Based MT relies on bilingual dictionaries for word substitution, fol-
lowed by syntax rearrangement, suitable for unidirectional translation. 
Corpus-based MT includes example-based and statistical methods, with the 
latter utilising machine learning on parallel corpora for translating new sen-
tences. Finally, knowledge-based MT relies on extensive semantic and prag-
matic knowledge for translation choices.

In contrast, the hybrid approach combines multiple MT techniques, 
typically integrating statistical and rule-based approaches. This hybrid ap-
proach includes word-based, phrase-based, syntax-based, and forest-based 
models. Word-based models focus on lexical word dependencies but struggle 
with long-distance reordering. Phrase-based models, on the other hand, use 
phrases as translation units, allowing local reordering and handling idiom-
atic expressions. Finally, syntax-based models analyse hierarchical sentence 
structures, offering string-based and tree-based parsing options. However, 
it should be noted that tree-based systems may suffer parsing errors due to 
relying on a single best parse tree. To overcome these issues, forest-based 
translation was introduced as a hybrid approach, blending string and tree-
based methods to enhance MT efficiency and reduce parsing errors. It is a 
combination that facilitates faster decoding, making it a valuable addition 
to the MT landscape. In summary, the choice between single and hybrid MT 
approaches depends on the specific requirements of a translation task, with 
hybrid approaches offering advantages in terms of flexibility and quality im-
provement through the integration of multiple techniques.

These translation systems, however, still present significant flaws that 
more recent translation machine translation systems have tried to over-
come. Indeed, past MT systems were mainly rule-based systems with the aim 
of creating grammatical rules for the source and target language. Indeed, 
MT acted as a translation between languages based on this set of rules. The 
problem was mainly the addition of new content and new language pairs 
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since maintaining and extending such a set of rules was too time-consuming 
and costly. Hence, SMT was created to respond to these translation problems 
(Koehn 2010). SMT systems create statistical models by analysing an aligned 
set of source and target language sentences (i.e. training set). On one hand, 
the advantage of SMT concerns its automatic learning process and the rel-
atively easy adaptation. The disadvantage, on the other hand, refers to the 
training itself as it is necessary to create a usable tool and a large database of 
source and target language segments. Another critical aspect of SMT arises 
when dealing with grammatically more complicated languages. 

In detail, the NMT has recently started to be promoted to solve these 
technical issues associated with SMT systems. To give some indication of the 
speed of change, in 2015, only one neural machine translation system was 
submitted at the shared task for machine translation organized by the Con-
ference on Machine Translation (WMT). In 2017, almost all submitted ma-
chine translation systems were neural. The system looks at the sentence as a 
whole and can form associations between phrases even at greater distances 
in the sentence. In particular, at the IWSLT 2015 evaluation expedition, NMT 
was able to overcome state-of-the-art phrase-based machine translation sys-
tems on English-German, the language pair famous for its difficulty due to 
morphology and grammatical differences (Bentivogli et al. 2018). 

The SMT system consists of several components tuned separately, where-
as the NMT model is a large end-to-end single network that consists of two 
sub-recurrent neural networks: the encoder and the decoder. Moreover, if 
the SMT system needs many features that are accurately defined to do the 
translation, the NMT model depends on a training corpus to learn the trans-
lation task, with less or no feature engineering effort by linguists. Another 
major advancement that is worth discussing concerns the ability of NMT to 
seize potential long-distance dependencies and complicated word alignment 
information. In addition, the NMT model does not require a large memory 
space, such as those used by the SMT to store a translation model, a reorder-
ing model and a language model. 

Nonetheless, it is important to notice that although convolutional and 
sequence-to-sequence provided good translation accuracy, the latter was 
reduced as the length of the input sentence increased. These models have 
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adopted an encoder–decoder approach that compresses all the necessary in-
formation of a source sentence into a fixed-length vector, which made it dif-
ficult for the models to handle long sentences, especially those longer than 
the training sentences. This problem has been solved with the introduction of 
the attention mechanism, which has achieved great popularity and has been 
used in various fields. In MT, the three architectures used are Stacked RNN 
with Attention, Self-attentional Transformer, and Fully Convolutional Mod-
els (ConvSeq2Seq). In 2015, to deal with the problem of fixed-length vectors, 
Bahdanau et al. (2014) proposed a model that extends the encoder-decoder 
approach by allowing automatic search for portions of a source sentence, 
which have relevance to the prediction of a target word, without explicitly 
forming these portions as a hard segment. Instead of encoding a whole input 
sentence into a vector of fixed length, the model converts it into a sequence 
of vectors. Each time during the decoding process, the decoder searches the 
input sentence for the words that have the most relevant information to gen-
erate the target word. The target word is predicted based on a context vector 
of all relevant words, and all previously predicted target words. 

3 Background of Machine Translation and Post-Editing Research

The changing landscape in the translation industry, due to the recorded tech-
nological advances, has raised important questions on the relationship be-
tween human translators and MT. In particular, a change of perspective to-
wards MT output has been acknowledged in the last decades. From its advent, 
an overall scepticism could be observed towards machine translated works and 
their uses in industries were peripheral and limited. Nowadays, thanks to the 
availability of free online MT systems, e.g. DeepL, Bing Microsoft Translation, Re-
verso, Smartling etc., translation output has started to be used as a rough version 
to be post-edited by human translators. More precisely, “post-editing is the 
correction of raw machine translated output by a human translator according 
to specific guidelines and quality criteria” (O’Brien 2001: 1). The advances re-
corded in the MT field, have brought the translation industry to increase the 
demand for post-editing instead of translating from scratch or revising hu-
man translations. If on one hand, the interest in the field is relatively recent, 
post-editing is one of the earliest uses envisioned for MT systems. 
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The history of post-editing can be dated back to the late ‘50s and early ‘60s 
when it was considered a “surprisingly hot topic” (Garcìa 2012: 293). One of 
the first officially recorded uses of post-editing in MT systems refers to the 
translation of scientific texts from Russian to English at the RAND Corpora-
tion (see Edmundson and Hays 1958). This approach entailed a good command 
of English on behalf of the post editor but not necessarily knowledge of the 
source language. Indeed, he/she would work on the MT text supported by a 
grammar code indicating the morphological information of the case, number, 
part of speech etc. In the 60s, post-editing was employed by the US Air Force’s 
Foreign Technology Division and Euratom. However, after a negative report by 
the Automatic Language Processing Committee in 1966 pointing out that it was 
not worth the effort in terms of quality and productivity compared to human 
translation, post-editing systems stopped receiving funds (Koponen 2016). 

Despite not living up to the expected performance in terms of time, quality 
and productivity, MT and post-editing continued to be developed and refined. 
Starting from the 70s, post-editing processes were implemented by import-
ant organisations such as the EU and the Pan-American Health Organisation. 
However, balancing between the advantages of post-editing in terms of speed 
and productivity of translators on one hand and the translation quality is still 
a controversial issue in translation research. An influential work by Gaspari et 
al. (2015) provides an interesting overview of the perception of MT texts and 
the use and effectiveness of post-editing in the translation and localisation 
field. The large-scale survey of MT competencies, based on data derived from 
438 validated respondents including freelance translators, language service 
providers, translator trainers and academics, reveals interesting information 
about the needs and expectations of the community of translators. 

The study highlights the increasing use of MT and post-editing, the in-
creased demand for this service compared to the past and infers that this de-
mand is expected to rise in the future. In more detail, the authors found that 
MT was used by 30% of the respondents, while 21% considered it useful and 
declared to be likely to use it in the future. Interestingly, 38% of the partici-
pants who declared to use MT pointed out that the text was always post-ed-
ited, 32% of them never performed post-editing and the remaining 32% of 
the interviewees used post-editing discontinuously. However, an important 
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observation to clarify the data referred to the overall level of satisfaction is 
needed. Most participants who declared to use MT did not use any custom-
isation tool before performing the translation. Since half of the respondents 
show a low level of satisfaction, the authors analysed the correlation between 
the two factors finding that those who did not customise MT, were not satis-
fied with the translation. This explains how fundamental customisation is to 
meet the translation needs more specifically and to ameliorate the quality 
of the translation output. As Gaspari et al. (2015) suggest, it is possible to im-
prove customisation by ameliorating the translators’ assets and technological 
competencies such as customised glossaries in linguistic pre-processing of the 
text. Besides, the respondents who declared to perform post-editing in MT 
resorted to human evaluation as the most common approach to quality as-
sessment, another controversial issue that is worth discussing in more detail. 

An interesting study by Cettolo et al. (2013) provides valuable insights into 
assessing the quality of neural machine-translated texts, particularly focus-
ing on post-editing efforts. Indeed, in 2013, a novel approach was introduced 
to evaluate machine translation output. This evaluation took place during 
the 10th IWSLT evaluation campaign, centred on transcribing and translating 
lectures using the TED Talks corpus. The assessment encompassed various 
language pairs, including English-German-French, with optional tracks for 
12 languages. Eighteen teams participated, submitting 217 runs, which were 
evaluated using objective metrics and compared to previous systems. Instead 
of traditional subjective rankings, the study investigated the post-editing 
effort required by professional translators to improve machine-generated 
translations. This led to the adoption of the Human-mediated Translation 
Edit Rate (HTER) metric, which measures the minimal edit distance between 
the machine-generated translation and its manually revised version. HTER 
demonstrated a strong correlation with human evaluations of translation 
quality. Overall, the post-editing task offered a dual advantage: it highlight-
ed specific translation errors and provided additional reference translations, 
enhancing the assessment of MT systems. Notably, the study revealed that 
the most proficient system required minimal post-editing effort, underscor-
ing the potential of machine translation to assist human translators, with an 
optimal HTER score threshold of 19%.
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As already argued, in 2015, a pivotal moment in MT occurred when a 
NMT system, as detailed by Luong and Manning (2015), surpassed Phrase-
Based Machine Translation (PBMT) systems in the IWSLT competition. This 
marked a substantial improvement in translation quality, especially for com-
plex language pairs like English-German, heralding the onset of the NMT era, 
following a period when NMT was computationally and resource-intensive 
compared to PBMT. For the purpose of the current discussion, it is worth 
recalling a work by Bentivogli et al. (2018) which sheds light on the role of 
post-editing in MT quality assessment, taking into account the develop-
ments of NMT quality. Particularly, the study underscores NMT’s substantial 
advancements, showcasing its superior translation quality and post-editing 
efficiency across challenging language pairs and diverse sentence lengths. 
More specifically, the research compared NMT and PBMT outputs by analys-
ing high-quality post-edits performed by professional translators on IWSLT 
data. This approach, unlike conventional MT evaluation reliant on arbitrary 
reference translations, enabled a comprehensive evaluation of systems, in-
corporating post-editing effort and error types. It also holds practical rel-
evance for integrating MT into Computer-Assisted Translation (CAT) tools, 
where post-editing is common. The key findings highlighting NMT’s superi-
ority over PBMT can be summarised in the following points: 

- NMT notably reduced overall post-editing effort.
- NMT consistently outperformed PBMT across various sentence lengths.
- NMT generated a higher proportion of low-error MT outputs, crucial 

for CAT tools.
- NMT exhibited significantly fewer errors, with lower error rates.
- NMT produced fewer lexical, morphology, and word order errors 

compared to PBMT.

4 Translation Quality: from Human Evaluation to Automatic Metrics

What clearly emerges from the current discussion about post-editing is that 
the task significantly differs from the traditional process of translation and 
revision. Considering how common this practice has become, organisations 
implementing MT are now trying to balance cost and productivity to as-
sess translation. Nonetheless, getting to commonly shared metrics to as-
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sess translation quality is not an easy task since the definition of translation 
quality may significantly vary depending on the factor under investigation. 

Indeed, studies addressing the quality of MT texts have been concerned 
about the supposed inferior level of MT texts compared with the quality level 
of manually translated texts. A study by Fiederer and O’Brien (2009) com-
pared a set of sentences translated manually or by post-editing to address 
this question. The different sentences were rated according to three crite-
ria: i.e. clarity (how understandable the sentence was); accuracy (how close 
the target text meaning was to the source text); and style (naturalness and 
appropriateness). The findings indicate that post-edited translations were 
rated higher in terms of clarity and accuracy whereas, in terms of style, the 
version of manually translated texts was preferred. On the other hand, Carl 
et al. (2011) asked evaluators to rank in order of preference the manually 
translated texts and the post-edited versions. A slightly higher, although not 
significant, preference was recorded for the post-edited translations. How-
ever, to better interpret these findings, it would be worth including other 
variables in the analysis such as the proficiency of the evaluators in both 
languages, experience in the translation field etc. Other studies assessing 
the quality of MT texts have focused on the number of errors found in the 
translation. For instance, Plitt and Masselot (2010), assessed manually and 
post-edited versions of translated texts according to the criteria employed 
by the company’s quality assurance team. Interestingly, although both ver-
sions were considered acceptable for publication, the evaluators considered 
the manually translated texts as needing more corrections. 

On the whole, the literature on MT and human translation evaluation 
shows that post-editing can lead to quality levels close to manually trans-
lated texts. Depending on the quality criteria employed, post-editing texts 
are, in fact, sometimes even preferred to the manual versions. Nonetheless, 
all these studies discussed and reviewed so far involve human evaluators to 
rate in order of preference or choose between manually translated and MT 
versions. Currently, the trend has moved from human evaluation towards 
automatic tools since they are less time and cost-consuming. It should be 
noticed, indeed, that human judgement is mainly based on two main criteria, 
i.e. adequacy and fluency, and it is rather subjective. Hence, automatic eval-
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uation measures are sought. The most common and better developed now-
adays are BLEU (Bilingual Evaluation Understudy); WER (Word Order Rate); 
PER (Position-Independent Word Error Rate); and NIST (National Institute of 
Standards and Technology). Each automatic evaluator is developed on cer-
tain standards and has its affordances and constraints. 

Developed by Papineni et al. (2002), BLEU addresses the evaluation problem 
by comparing the system output with a reference translation of the same text. 
The validity of BLEU has been proved through correlations with human evalu-
ations. WER is developed by computing the number of substitutions, insertion 
and deletion operations performed to convert the generated translation into 
the reference translation. Where several reference translations are provided 
as source text, the evaluator calculates the minimal distance to this set of ref-
erences (Nieben et al. 2000). One of the main disadvantages of WER is that it 
requires perfect word order. To solve this issue, the position-independent word 
was introduced (i.e. PER). NIST, on the other hand, is based on the BLEU met-
rics but with some differences. It calculates the-gram precision the same way 
as BLEU but, at the same time, it also calculates how informative a particular 
n-gram is.  As O’Brien (2011: 3) points out, the limitations of these automatic 
metrics are well acknowledged by the translation community. Indeed, auto-
matic metrics are not supposed to properly predict the usefulness, adequacy, 
and reliability of MT technologies. In addition, it can be argued that if on one 
hand the usefulness of automatic evaluation metrics is deemed, on the oth-
er, they believe that too much importance has been given to them “since real 
translation quality is what we should be concerned with” (O’ Brien 2011: 3). 

Besides, on the expected level of translation quality, it is important to 
notice that the discussions surrounding the achievements of ‘human parity’ 
and ‘super-human performance’ in the domain of Neural Machine Transla-
tion, as asserted respectively by Hassan et al. (2018) and Bojar et al. (2018), 
have engendered substantial scholarly scrutiny. These assertions have cata-
lysed an extensive examination of the appropriateness of the evaluation met-
rics employed in the assessment of NMT systems. Presently, the landscape of 
neural methodologies in machine translation presents novel challenges, with 
NMT outputs exhibiting a remarkable fluency. It has become evident that 
traditional automated metrics may inadequately capture the nuanced quali-
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ty of neural systems, which are distinguished by their elevated fluency. This 
recognition underscores the imperative for the development and adoption of 
more nuanced and context-sensitive evaluation approaches, as witnessed by 
different researchers (e.g. Belouadi & Egere 2022; Mathur et al. 2020; Marie et 
al. 2021), to comprehensively assess the capabilities and limitations of these 
advanced neural machine translation systems. The aforementioned termi-
nology such as “human parity” (Hassan et al. 2018) and even “super-human 
performance” (Bojar et al. 2018; Barrault et al. 2019) has been employed, par-
ticularly within the context of the Workshop on Machine Translation (WMT) 
evaluation campaigns. This suggests that MT systems are presumed to have 
reached a level of quality equal to, or possibly surpassing, the level of human 
translation, at least in the specific evaluation framework employed. In prac-
tical evaluations, machine-generated translations were consistently pre-
ferred over those produced by professional human translators. While these 
achievements appear impressive on the surface, it is imperative to engage in 
a more extensive and nuanced discussion, placing these claims into a broader 
context for comprehensive analysis.

A remarkable study by Hassan et al. (2018) investigates the challenge of 
defining and accurately evaluating human parity in translation. The authors 
adopt the following definition: “If there is no statistically significant differ-
ence between human quality scores for a test set of candidate translations 
from a machine translation system and the scores for the corresponding hu-
man translations then the machine has achieved human parity” (Hassan et 
al. 2018: 2).  The paper provides an overview of Microsoft’s machine trans-
lation system and assesses the translation quality on the well-established 
WMT 2017 news translation task, specifically from Chinese to English. The 
findings indicate that Microsoft’s latest neural machine translation system 
has achieved a new state-of-the-art performance, and its translation quality 
is on par with that of professional human translations. Moreover, it signifi-
cantly surpasses the quality of translations produced by non-professional 
crowd-sourced sources.

The same study has been reassessed by other groups of researchers, such 
as Toral et al. (2018), who observed specific shortcomings referred to the 
WMT evaluation. First, the translations to be evaluated were problematic 
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since the source texts were translations from other languages. That is, texts 
which were not considered appropriate for evaluation since they may pres-
ent issues with paraphrasing, idiomaticity etc. Second, the evaluators were 
not always chosen among professional translators but they included partici-
pants of the study or remote crowd-workers, preferring more direct transla-
tions. Another critical aspect observed by the authors concerns the percep-
tion of translation quality, which presents a margin of variability according 
to the evaluator (i.e. end-users, MT developers, and professional translators). 
Similar conclusions were propounded by a work by Läubli et al. (2020). More 
specifically, the experiment’s results pointed to problems dealing with the 
type of evaluation performed at the 2018 WMT by text segment. Hence, it 
cannot really take into account the text as a coherent whole. In addition, as 
argued by the authors, the perceived quality in human evaluation depends 
on a number of variables such as the choice of the evaluators, the availability 
of the linguistic contexts and the creation of reference translations. 

On the controversial notions of human parity and superhuman perfor-
mance in MT studies, it is worth recalling Toral’s (2020) point of view. In his 
work, the concept of “super-human” in the context of artificial intelligence is 
discussed, notably in games such as Go. Nonetheless, Toral underscores that 
the simplicity of Go, mainly concerning the number of possible moves at each 
stage of the game, contrasts sharply with the complexity of human languages, 
particularly in the domain of translation. Unlike Go, language does not have a 
clear winner, and there is no single definitive solution. Accordingly, labelling 
AI systems achieving human-level performance in translation as “human par-
ity” is problematic, as machine translation (MT) operates fundamentally dif-
ferently from human translators. While AI systems may excel at text cohesion 
to some extent, achieving discourse external coherence remains beyond their 
reach due to the requirement of worldly knowledge. This limitation extends 
to any context-dependent decisions that extend beyond a single sentence.

Hence, human parity and superhuman performance represent contro-
versial issues since, for all the factors just discussed, several criticalities 
arise when dealing with the evaluation process of translations. Indeed, a 
closer look at current MT systems demonstrates that they are still far from 
reaching the aforementioned “human parity”. NMT generally considers the 
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sentence level, despite the efforts of some recent systems trying to include 
larger contexts. If one considers some specific aspects, the advances in the 
field are evident. For example, NMT systems, thanks to transformers, man-
aged to assemble different fragments of texts overcoming the problem of ill-
formed sentences. Nonetheless, MT still remains quite literal since it is based 
on knowledge inferred from large collections of parallel data. Moreover, 
another major issue regards the type of text to translate and the languages 
involved. In particular, the annual WMT evaluators report that human-like 
performance is only reachable for some specific language pairs. Overall, it 
has been argued that MT works better with purely informative texts written 
in a direct and simple style. On the other hand, when dealing with tasks in-
cluding different types of texts, terminological issues arise. 

5 Productivity of Machine Translated Texts 

Concerning the validity and viability of automatic and human translations, 
one of the main issues to consider is productivity. Technically speaking, with 
“productivity” we indicate “the ratio of the quantity and quality of units pro-
duced to the labour required per unit of time” (O’Brien 2011: 2). Although 
this definition only looks at the economical aspect of productivity, it conveys 
the importance of speed of translation in an ever-changing, demanding so-
ciety looking for the best product obtained in the most limited time. Hence, 
being productivity one of the major concerns of companies and organisa-
tions needing translation services, it is fundamental to better analyse this 
concept as applied to the translation process. In particular, post-editing pro-
ductivity also involves the cognitive effort required to achieve the result. In 
particular, analysing effort in translation means observing how much time 
and cognitive work is involved during the process. In other words, effort and 
productivity are inversely related.  

Specifically, O’Brien (2011) examines two automatic metrics employed to 
predict the quality of MT output: i.e. General Text Matcher (GTM) (Turian and 
Melamed 2003) and Translation Edit Rate (TER) (Snover et al. 2006). GTM met-
rics assess the similarity between the raw MT output and reference sentence 
having precision, recall, and their harmonic mean as main criteria. Also, GTM 
metrics can match adjacent words. According to Turian and Melamed (2003), 
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the main point of strength of this metric is that it correlates well with the hu-
man judgement of adequacy and fluency, two factors of crucial importance in 
the human evaluation of machine-translated texts (Ma and Cieri 2006). 

TER measures the number of edits required to change raw MT output into 
a reference sentence. The developers of TER tried to achieve the highest cor-
relations with human judgements. The main reason why it was selected for the 
experiment is that, unlike other metrics, TER does not require a large number 
of reference sentences to correlate with human judgements. Besides, since the 
focus of O’Brien was to investigate the effort involved in the translation pro-
cess, it was selected as this metric records the number of edits necessary to 
convert raw MT output into a reference sentence.  Based on the data obtained 
from the analysis carried out in the study, the author concludes that there is 
significant evidence to demonstrate that MT automatic metrics (at least the 
two under investigation) and actual post-editing productivity do correlate. 
Hence TER and GTM can be considered reliable metrics that convey post-edit-
ing productivity. Nonetheless, the limits of this research are also highlighted, 
suggesting further investigations that also test them in more detail in terms of 
the accuracy level of the individual segment. Finally, it would be worth explor-
ing the impact of different language pairs, directions and domains. 

6 Towards Standardisation and Customisation of Translation Quality

As regards the translation quality assessment methodologies employed in in-
dustry, the development of lists of error types to evaluate translation started 
to spread in the ‘90s. One of the most influential models worth reporting is 
the Localisation Industry Standards Association (LISA) which has continued 
to be employed in its different adaptations even though it ceased in 2011.  
LISA is based on a model that includes errors categorised according to three 
main levels: minor, major, and critical in the opinion of the evaluator. The 
translation output can be accepted or rejected based on the threshold pre-
defined by the evaluator. That is to say, the status depends on how tolerant 
or demanding they decide to be. Despite the possibility of customising LISA 
according to the company’s specific requirements, one main drawback of the 
model is that it does not allow us to have intermediate levels of acceptability 
of the translation since it can only be either accepted or rejected. 
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The tendency to objectify translation quality according to quantifiable cri-
teria has led to an urge to standardise the process and, thus, to develop an ISO 
certification parameter, i.e. the ISO/TS 116699: 2012. It is a guideline standard 
that serves as guidance concerning best practices for all phases of the transla-
tion project. The ISO consists of a framework of 21 parameters classified into 
five main areas: source content, requirements for the target, production tasks, 
environment, and relationship. The standards conceive translation quality in 
these terms: “When both requesters and translation service providers agree 
on project specifications, the quality of a translation – from workflow and final 
delivery perspective – can be determined by the degree to which the target 
content adheres to the predetermined specifications” (ISO/TS 11669: 2012). 

However, several scholars disagree with this definition of translation 
quality. For instance, Koby et al. (2014), to contrast this view, oppose a broad 
and narrow definition of translation quality. The broad view assumes that 
there cannot be absolute specifications valid for all translation activities and 
requirements. On the other hand, the narrow definition focuses on the tex-
tual aspect of translation. That is, activities and processes such as summaris-
ing, paraphrasing etc. are not considered as part of the translation process. 
Hence, explicit specifications, according to this view, are often unnecessary 
because requesters cannot have a clear picture of what a translation project 
requires. An interesting point to stress is that to evaluate translation quality 
a proper identification of translation nods is fundamental and “any effort 
to measure translation quality is doomed by confusion without an explicit 
definition of translation quality” (Koby et al. 2014). 

An important attempt to develop indicators to achieve a more effective 
translation quality assessment comes from the Translation Automation User So-
ciety (TAUS). Different stakeholders were employed to achieve this goal. Several 
variables were considered including communicative function, end-user require-
ments, context, modes of translation (i.e. HT, raw MT output and post-edited MT), 
content profiling and quality estimation (Castilho et al. 2018). One of the most sig-
nificant achievements of TAUS is the adoption of the Dynamic Quality Framework 
(DQF), where quality issues started to be considered before translating. 

In the same research context, the EU-funded QTLaunchPad project devel-
oped the Multidimensional Quality Metrics (MQM) framework. It provides a flex-
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ible way to create and use appropriate metrics for each translation task that can 
meet both the requester’s and users’ expected outcomes. The main affordance 
of the MQM is that it provides a shared metric that can be used for human and 
machine translation. Based on the identification of over 100 specific translation 
issues, the metric can be selected by the users depending on the type of project 
requirements and priorities to support and improve the translation assessment 
phase. Moreover, once set the specific metric with the selected parameters, it 
can be stored in a library to be easily reused across similar projects in the future. 
More specifically, the metric is defined as completing the following tasks: 

- Task 1 “Complete specifications”: it defines expectations about the 
translation and serves as the basis for contractual obligations. The 21 
parameters included in this task cover all aspects of the translation 
product, project, and process. 

- Task 2 “Select dimensions”: MQM dimensions are high-level aspects 
including fluency, accuracy, verity, design, and internationalisation. 

- Task 3 “methods”: aimed at minimising human effort, this section in-
cludes a basis for the assessment: i.e. analytic, holistic, task-based. 

- Task 4 “select issues”: for each dimension, a number of related issues 
must be chosen to measure it following specifications. For example, 
when assessing fluency, and how linguistically well formed the tar-
get or source text is, the issues to be selected may concern spelling, 
grammar, register, and style. Nonetheless, it must be noticed that the 
selected issues vary from the genre and text type. For example, style 
may not be relevant when dealing with technical texts. 

- Task 5 “Set issues weights”: weights are used to set the relative impor-
tance of different issues. For example, terminology may have a differ-
ent weight than style in certain types of texts. 

- Task 6 “Determine thresholds”: they can be set per issue or for dimen-
sion and are extremely important as they set the criteria of accept-
ability of the translation output expressed in percentage values. 

- Task 7 “implement a workflow”: each MQM metric must be implemented 
in an appropriate workflow with accompanying assessment tools which 
may include “sanity checks” as well as objective outcomes and decision re-
sponse: i.e. approved, perform inspection, send back to the translator etc. 
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7 Conclusion 

The paper has addressed the relationship between automatic and human 
translation, mainly in terms of productivity and quality, taking into account 
the most influential studies in the field of translation, artificial intelligence 
and computational linguistics. To investigate this question, a technical over-
view of the main approaches to MT was provided, focused on how different 
MT systems work, the paradigms behind their development and the main 
linguistic criteria included. As regards the controversial issue of transla-
tion quality, human parity and super human performance, it can be argued 
that translation is a complex process involving multiple domains: cognitive, 
social, cultural, and technological. Hence, finding a unique definition of 
translation quality that takes into account the multidisciplinary aspect of 
the process, and capturing its intrinsic complexity is not an easy task. In 
addition, the discussion on the use of MT, post-editing and automatic met-
rics shows, essentially, that the post-editing of MT texts has become a part 
of the translation workflow, raising new important questions in translation 
research. 

What emerges from the analysis of these automatic metrics is that the 
rise of MT and, consequently, of MT output has contributed to evaluating 
translation quality a much debated topic in the translation research commu-
nity. As Lommel et al. (2014) point out, “human and machine translation […] 
quality evaluation methods have been fundamentally different in kind, pre-
venting comparison of the two”. If on one hand, it is true that, in the trans-
lation industry, quality is mainly related to customer opinion, on the other, 
it can be noticed a tendency to quantify the assessment process. Indeed, the 
evaluation models used are mainly error-based, targeted at computing the 
number of errors detected, classified according to certain standards, and 
weighted by a reviewer or post-editor. This requires the evaluation system to 
set the predetermined errors according to logical or hierarchical criteria to 
be acknowledged and used to provide an effective and objective evaluation 
of the translation output.

Another crucial point that is worth recalling from the studies reviewed is 
that post-editing, since its introduction in the translation industry, has ob-
tained a more central position due to the acknowledged benefits in terms 
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of the productivity of translators. Nonetheless, as human-machine inter-
action has increased in professional practice, due to the continuing growth 
in digital content, the aforementioned translation quality has become even 
more challenging to define, capture, and assess. To operationalise and mea-
sure translation quality, different attempts have been made with the aim of 
achieving evaluation standards based on quantitative criteria (i.e. the ratio 
of quantity and quality to time). However, the limits of automatic metrics 
have been discussed pointing to the need to customise the evaluation pro-
cess, both for human and MT output, according to the specific requirement 
of the user. It is essential to choose an approach that overcomes dichotomies 
and is able to join together the two opposite sides of a continuum between 
the source-oriented concept of fluency and the target-oriented concept of 
accuracy. Hence, the state of the art suggests that a pragmatic, targeted to 
end-users method is needed that takes into account the notion of adapting 
the evaluation system to the purpose of the translation. 

To conclude, it can be argued that this overview of methodologies and 
approaches to translation, post-editing and translation quality assessment, 
discussing their strengths and weaknesses, is by no means exhaustive. It aims 
at identifying a number of perceived issues concerning the translation field, 
in terms of target to achieve, processes, and product evaluation. What arises, 
particularly for the notion of quality, is that the integration of translation 
technologies has profoundly changed the relationship between humans and 
machines, making the boundaries between the two more blurred. Under-
standing how translation technologies evolve and develop and how the most 
effective and appropriate evaluation approach can be selected is essential, 
nowadays, to successfully integrate these technologies in the translation in-
dustry. Hence, the ability to adapt to new translation tools and to conceive 
translation quality with more flexibility and fluidity is crucial considering 
the impact it may have in terms of effectiveness. Indeed, the translation in-
dustry and research “need a way to compare different sorts of translation as 
objectively as possible, with an emphasis on identifying problems and the 
metrics adopted to this end should be built on a well-defined foundation in-
cluding at least clearly stated definitions of translation, quality, and transla-
tion quality” (Koby et al. 2014). 
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Abstract
Il lavoro propone un’analisi dei manifesti prodotti da tre fra le maggiori forze politi-
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biano sfruttato, in maniere divergenti, i meccanismi di riferimento ai partecipanti 
della dimensione comunicativa, creando effetti tanto di avvicinamento, coincidenti 
in alcuni casi con la sovrapposizione inclusiva, quanto di distanziamento tra locuto-
re e interlocutore. Un ulteriore obiettivo è stato verificare se nei testi dei manifesti 
elettorali si ritrovino aspetti caratterizzanti del discorso politico contemporaneo e in 
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1. Introduzione

Il profondo cambiamento verificatosi nel linguaggio della politica, dall’ini-
zio della Seconda Repubblica fino ai giorni nostri, è ormai stato analizzato 
da più parti, tanto con lavori che si dedicano a cogliere aspetti generali e 
tendenze condivise quanto con studi volti ad analizzare gli stili discorsivi di 
alcuni esponenti politici di rilievo (da Berlusconi a Bossi, da Renzi a Grillo)1. 
In particolare, è stato messo in evidenza come il discorso politico sia passato 
a una dimensione che si può definire di “mediatizzazione”, dal momento che 
viene veicolato, oltre che nei canali più tradizionali e istituzionali, in maniera 
ormai preponderante attraverso la TV e il web, pur continuando ad utilizzare 
forme preesistenti come manifesti, volantini, e altre forme di propaganda 
itinerante come il pullman elettorale. Questo aspetto è determinante per 
spiegare sia il mutamento in termini strettamente linguistici, che Antonelli 
(2020) definisce come passaggio dal “paradigma della superiorità” al “para-
digma del rispecchiamento”, vale a dire il passaggio da un linguaggio astruso 
e inaccessibile (il cosiddetto “politichese”) ad uno più semplice nel quale il 
cittadino possa rispecchiarsi, sia l’emergere e il consolidarsi di caratteristi-
che nuove della comunicazione politica. Queste ultime sono colte in lavori 
di riferimento ormai imprescindibili (Gualdo & Dell’Anna 2004; Dell’Anna & 
Lala 2004): la spettacolarizzazione e le operazioni di marketing politico, lega-
te alla dimensione mediatica (v., ad es., Calabrese 1998), la personalizzazione 
e il leaderismo, la tendenza ad una comunicazione povera, l’impiego della 
dinamica “vecchio”/”nuovo”. Paola Desideri rimarca come il nuovo stile co-
municativo manifesti “una potenza mediatica molto simile a quella pubbli-
citaria” (Desideri 2011), rafforzando il carattere della competizione accesa 
che si instaura tra i rappresentanti politici dei diversi schieramenti. In realtà, 
si può affermare che la politica non semplicemente si ispiri al codice della 
pubblicità, ma ne faccia uso in senso vero e proprio: tutti i partiti si affidano 
a professionisti del marketing e della comunicazione d’impresa, realizzando 
la cosiddetta “promocrazia” (Bruno 1996); non a caso, questa tendenza della 
comunicazione politica più recente è stata sarcasticamente etichettata come 

1 La mole di lavori è tale che, in questa sede, non si può pensare di farne nemmeno un rapido 
resoconto.
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“SpotPolitik” (Cosenza 2012)2. Inoltre, l’avvicinamento alla dimensione pub-
blicitaria, che prevede l’aperta contrapposizione con il concorrente - ormai 
consentita a partire dal 2000 con la legalizzazione della pubblicità comparati-
va - consente di rilevare una sorta di rafforzamento della strategia discorsiva 
ben nota in ambito politico, l’argomentum ad personam (De Santis 2019: 365)3.

Se queste sono tra le caratteristiche colte nel linguaggio della politica da-
gli anni ’90 ad oggi, non sorprende che, in particolare nelle campagne elet-
torali, esse possano trovare un’ulteriore conferma. Si noti, peraltro, che il 
termine stesso “campagna” si addice tanto alla dimensione politica quanto a 
quella pubblicitaria, evocando lo scenario di una competizione/battaglia: la 
campagna elettorale è una campagna pubblicitaria. 

Un primo obiettivo di questo lavoro, incentrato sull’analisi linguistica dei ma-
nifesti della campagna elettorale per le politiche del 25 settembre 2022, è mostra-
re come gli slogan, o semplicemente i testi, usati nei manifesti elettorali, riprodu-
cano gli stessi caratteri sopra ricordati, con una forza e incisività anche maggiori. 
In effetti, come nota Sergio (2008: 27), i testi presenti sui manifesti elettorali pos-
sono essere considerati come condensati di discorsi, o come discorsi “in pillole”.

Allo stesso tempo, va sottolineato come gli slogan, forma tipica della 
comunicazione in fase di campagna elettorale, rappresentino una tipologia 
testuale particolare, che ha caratteri propri e, per certi aspetti, diversi dai 
veri e propri discorsi politici. Lo slogan politico, come quello commerciale o 
quello urlato dai tifosi o esibito in forma scritta sui cartelloni negli stadi, è 
una testualità estremamente breve, non presenta alcun tratto di ricercatezza 
lessicale, ha carattere formulaico, sfrutta meccanismi eufonici funzionali alla 
facile memorizzazione (Viviani 2011; De Santis 2019).  In realtà, se si tiene 
conto di una opportuna distinzione, all’interno degli slogan politici, tra mes-
saggi di propaganda e messaggi di contestazione di piazza, si coglie come 
questi ultimi in particolare aderiscano al tipo testuale dello slogan, dal mo-
mento che in genere vengono enunciati o addirittura cantati in una dimen-

2 L’autrice denuncia il fatto che la strategia comunicativa dei nuovi leader si riduca alla scel-
ta di uno “slogan generico, due colori per il logo e qualche foto per le affissioni” (Premessa, p. 1).

3 Cristiana De Santis fa riferimento a questa motivazione per illustrare in particolare la con-
trapposizione con il proprio avversario politico sui manifesti elettorali.
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sione corale, manifestando una maggiore dipendenza da meccanismi di tipo 
fonico. Al contrario, i testi presenti nei manifesti elettorali possono essere 
considerati per certi aspetti lontani dagli slogan in senso stretto, puntando 
soprattutto alla trasmissione di un contenuto – in molti casi solo evocato -, 
pur conservando il carattere della brevità, tipico di questo genere. Di fatto, 
come si osserverà, le testualità presenti nei recenti manifesti elettorali mo-
strano, rispetto al passato, un sempre minor grado di raffinatezza testuale e, 
soprattutto, fanno poco ricorso all’impiego di espedienti retorici canonici, 
riducendo il peso della funzione poetica, che, con effetti stilistici particolari 
o di “straniamento”, dovrebbe caratterizzare questa tipologia testuale.

In quest’ottica, l’obiettivo principale di questo studio sarà di mostrare come 
i testi dei manifesti elettorali mettano in secondo piano la strutturazione vera e 
propria del messaggio – venendosi a configurare in questo senso come “slogan 
deboli” - per concentrarsi invece sui meccanismi di riferimento ai partecipanti 
della dimensione comunicativa propria del discorso politico elettorale: il mittente 
(il leader politico, il partito, lo schieramento politico) e il destinatario (l’elettore, 
il sostenitore), contrapposti alla realtà designata, che include l’altra parte politica, 
l’avversario, l’altro. Come noto (v., in particolare, Desideri 1984: 23-24 e 1999: 400), 
il discorso politico si caratterizza nell’essere enunciazione rispetto ad un enuncia-
to, chiamando in causa fondamentali meccanismi di deissi, tanto di persona quan-
to di spazio e tempo. I deittici consentono i meccanismi di embrayage e débrayage 
attraverso i quali il mittente, il soggetto dell’enunciazione, àncora il proprio mes-
saggio alla dimensione dell’enunciazione: l’uso dell’“io”, come del “qui”, dell’“o-
ra”, consente una presa di contatto diretta con il proprio uditorio, mentre l’uso 
della III persona crea una maggiore distanza. Come si osserverà, la strutturazione 
linguistica degli slogan creati durante la recente campagna elettorale si costrui-
sce giocando sull’alternanza di processi di avvicinamento e allontanamento tra 
locutore e interlocutore, con focalizzazioni sui diversi ruoli e con meccanismi di 
rispecchiamento e coincidenza tra i diversi attori della situazione comunicativa.

I diversi punti di vista da cui veicolare il messaggio, quello del mittente 
o del destinatario, si contrappongono a prospettive in cui diventa centrale 
il contenuto del messaggio, presentato in uno scenario di oggettività. A tali 
scelte si sovrappongono quindi quelle che, in termini jakobsoniani, vedono 
prevalere una funzione emotiva o espressiva (mittente), conativa (destina-
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tario) o referenziale (contesto, stato dei fatti), laddove, come anticipato, la 
funzione poetica è decisamente marginalizzata.

Questo lavoro si propone, attraverso un approccio qualitativo piuttosto 
che quantitativo, di individuare ed analizzare tali tendenze, riscontrabili nei 
manifesti elettorali delle recenti elezioni politiche del 25 settembre, basandosi 
su un campione di testualità che si ritiene rappresentativo del ventaglio delle 
scelte comunicative operate dalle forze politiche. L’analisi non è stata condot-
ta in maniera sistematica in relazione a tutte le componenti politiche presenti 
nello scontro elettorale, ma si è focalizzata su tre forze politiche maggiori che, 
di fatto, si sono rivelate fortemente divergenti nelle opzioni comunicative ef-
fettuate. Il materiale utilizzato è stato reperito sul web, attingendo a siti dei 
partiti, e consiste per la maggior parte di manifesti che sono circolati pubbli-
camente sotto forma di cartelloni; tuttavia, si è fatto ricorso anche a manifesti 
pubblicati su canali “social” come Facebook e Twitter, tanto dei partiti quanto 
dei leader politici, in considerazione del fatto che questi rappresentano ormai 
luoghi canonici di comunicazione politica (v., tra gli altri, Amenta 2011 e Spina 
2012). Infine, alcuni dei manifesti politici sono stati tratti da archivi dedica-
ti, come la banca dati manifestipolitici.it (https://www.manifestipolitici.it/) e 
l’Archivio degli Spot Politici e dei manifesti (http://www.archivispotpolitici.it/)4.

2. La categoria di persona 

È utile ricordare che la deissi di persona si manifesta primariamente nei 
pronomi personali, considerati deittici per eccellenza (vedi ad es. Uspenskij 
2008: 112), ma anche nella categoria grammaticale di persona del verbo; non a 
caso Benveniste, come ci ricorda Manetti (2015: 24), inizia la sua riflessione sul-
la “persona” in un lavoro dedicato all’indicazione di questa categoria nel verbo 
(1946), per passare, dieci anni dopo (1956), a rivolgere la propria attenzione 

4 Alcuni dei manifesti verranno riprodotti nella loro interezza, mentre per altri sono ri-
portati i soli contenuti verbali, riproducendo l’opzione grafica maiuscolo/minuscolo e i segni 
di punteggiatura, mentre l’andata a capo è segnalata da un trattino. La presenza del simbolo 
del partito viene indicata tra parentesi quadre, ad es.: [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER]. Per i 
manifesti presentati anche in forma di immagine, qualora siano stati tratti da profili social, o dai 
due archivi di manifesti indicati nell’Introduzione, ciò viene esplicitato nel testo oppure in nota.
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alla natura dei pronomi, dando origine alla teoria dell’enunciazione (1956).5 La 
categoria di persona emerge anche nei possessivi: la funzione di questi ultimi, 
infatti, non è tanto quella di esprimere il possesso, quanto piuttosto di indicare 
le relazioni tra le tre persone in riferimento a ciò che viene enunciato (Simone 
2013: 173). Inoltre, i ruoli di mittente e destinatario emergono necessariamen-
te in determinate categorie modali del verbo, come l’imperativo.

2.1 I pronomi personali
Come è stato notato da Benveniste (1966a, 1966b), e successivamente ribadito da 
innumerevoli studiosi, anche contemporanei come Bhat (2004) e Daniel (2020), i 
pronomi personali codificano il riferimento a un determinato ruolo nell’atto co-
municativo: il parlante, il ricevente, o una combinazione di questi. Il riferimento 
a nessuno di questi due ruoli è veicolato dalla terza persona, che, proprio nel non 
essere partecipante all’interazione comunicativa (“non-locutore”, Daniel 2020), 
viene definita negativamente come “non-persona” (Benveniste 1966b: 228, 
Lyons 1977: 638), o “persona assente” (etichetta presente nella tradizione gram-
maticale araba alla quale Benveniste si ispira). In effetti la III persona è concepita 
come un’entità separata dalle altre due: “è la sola attraverso la quale si predica 
una cosa verbalmente” (Benveniste 1966b: 230). La natura profondamente diver-
sa tra i pronomi di I e II, da una parte, e quello di III, dall’altra, è colta anche 
da Bhat (2004: 2-3), che sottolinea la problematicità insita nella definizione della 
categoria generale del pronome, “ciò che sta per un nome”, e osserva come essa 
sia del tutto inadeguata per i pronomi personali di I e II persona. Egli propone la 
distinzione, su base funzionale, tra i “pronomi personali” (solo quelli di I e II per-
sona) e le “proforme”, categoria che include tutti gli altri, compresa la III persona 
dei personali di molte lingue. Solo i primi hanno come funzione primaria quella 
di indicare i due ruoli di parlante e ricevente, senza per altro fornire alcuna base 
per l’identificazione degli effettivi individui che svolgono quei ruoli. Non a caso, 
nella maggioranza delle lingue del mondo, il genere non si manifesta nella I e II 
persona, ma solo nella III. Infatti, se una lingua ha distinzione di genere per le 
persone diverse dalla terza, allora la ha anche per la terza, come emerge dalla rie-

5 I due scritti di Benveniste saranno menzionati in questo lavoro facendo riferimento alla 
data della loro successiva pubblicazione nei Problèmes de linguistique générale (1966).
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laborazione dell’Universale 44 di Greenberg da parte di Siewierska (2013). Questo 
fenomeno può avere una base funzionale, dal momento che la III, diversamente 
dalle prime due, è potenzialmente ambigua nella sua referenza (Corbett 1991: 
131). Conferme dello status particolare della III persona sono rappresentate dal 
fatto, anche questo già notato da Benveniste (1966b: 228-229), che nella maggior 
parte delle lingue flessive la forma verbale di III singolare si presenta con il solo 
tema, senza affisso di persona e dalla circostanza che i verbi cosiddetti “imperso-
nali” si manifestano in realtà proprio alla III persona singolare. 

Quando si passa ad analizzare le forme plurali dei pronomi personali, emer-
gono altri aspetti del tutto particolari: come già evidenziava Benveniste (1966: 
233), la natura stessa dei pronomi personali impedisce la possibilità di una plu-
ralizzazione simile a quella che si ha per i nomi. Di fatto, la maggior parte delle 
lingue del mondo – tra cui l’italiano - esprime la persona e il numero in modo 
congiunto, cioè in forme lessicali dedicate, piuttosto che attraverso morfemi 
separati (tra gli altri, Huddlestone & Pullum 2002: 1465 e Daniel 2020: 31). Delle 
216 lingue che costituiscono il campione analizzato da Daniel nel WALS (2013), 
solo 40 non seguono questo modello, come ad es. il cinese, che usa affissi ag-
giunti alla forma singolare, o lo yukaghiro, che fa ricorso a variazione apofo-
nica (ad es. met ‘io’ e mit ‘noi’; tet ‘tu’ e tit ‘voi’). Questo tratto di divaricazione 
tra nomi e pronomi personali sulla base del criterio della pluralizzazione, come 
osservato da Jespersen (1924: 192) e Lyons (1968: 277), rende la terminologia 
grammaticale tradizionale fuorviante (Baht 2004: 92).  Da questa prospettiva, 
appare più appropriata la scelta di autori come Serianni (1988) che preferisco-
no adottare una terminologia metalinguistica che dispone le forme pronomi-
nali in una sequenza ordinale, evitando lo schema singolare/plurale, così che il 
“noi”, ad esempio, non è più la I persona plurale, ma la “quarta persona”.

La I persona plurale in particolare si configura come una categoria che 
sfugge al semplice gioco delle corrispondenze sulla base del tratto “nume-
ro”, tanto da essere stata addirittura definita come “monstrum” (La Fauci 
2016: 392). In effetti, come già più volte rilevato nella letteratura degli studi 
su grammatica e pragmatica (Uspenskij 2008: 119-120, ad esempio, richiama 
autori come Bopp, Jespersen, Vinogradov), la prima persona plurale non può 
essere considerata un plurale della I singolare “io”, dal momento che l’io, 
nell’essere ‘la persona che parla’, non è pluralizzabile o ripetibile. Di conse-
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guenza, la referenza di noi non sarà ‘io + io (+ io)…’, ma o ‘io + tu’ o ‘io + voi’, 
oppure, in modo non inclusivo, ‘io + lei/lui’ o ancora ‘io + loro’, quindi il par-
lante e uno o più non parlanti (Baht 2004: 92). Jespersen (1924: 191) considera 
il pronome ‘noi’ come un plurale di approssimazione in cui diversi individui 
sono compresi nella stessa designazione, pur non appartenendo esattamente 
allo stesso tipo. D’altra parte, anche il plurale della seconda persona è carat-
terizzato da tratti di indefinitezza: può indicare, in alcuni contesti, più rice-
venti (configurandosi in tal senso come un plurale del “tu”), ma generalmen-
te indica il ricevente e una o più altre persone che non lo sono (Baht 2004: 92).

Un ulteriore modo in cui i pronomi, e in particolare quello di I persona, si 
differenziano da altri nominali è la possibilità di esprimere i valori di inclusivo/
esclusivo (Bhat 2004: 92; Cysouw 2013). Nel momento in cui si utilizza il pronome 
personale noi con un’accezione inclusiva si postula la condivisione di un’espe-
rienza tra parlante e interlocutore/i, che in tal modo diventa realtà oggettiva. 

In una lingua come l’italiano, che non opera la distinzione inclusivo/
esclusivo (codificata grammaticalmente in altre lingue), tranne che tramite 
le forme analitiche, poco usate e appartenenti a un registro non standard, noi 
altri/voi altri6, la I persona plurale, definita da Daniel (2020) come “noi-neu-
tro”, è inerentemente ambigua quanto a riferimento, giacché può essere in-
tesa/interpretata come includente oppure escludente il ricevente. In questo 
senso il noi, in italiano, ha una capacità di variare il proprio riferimento più 
ampia rispetto agli altri pronomi, già globalmente definiti shifters da Jakob-
son (1957) e, con rifermento specifico alla I e II persona, da Bhat (2004: 2). 

Dei due possibili riferimenti di I persona plurale, quello inclusivo è sta-
to oggetto di particolare attenzione da parte degli studiosi, configurandosi 
come una categoria cui si associa una specifica valenza pragmatica. Anche 
nelle descrizioni grammaticali dell’italiano ci si sofferma su usi particolari 
del pronome di I persona plurale, fin qui definiti “inclusivi”: il “plurale so-
ciativo”, o di “coinvolgimento” (Renzi 2001: 354), il plurale “didattico”, quel-
lo “narrativo” (Serianni 1988: 210-11), che hanno in comune l’obiettivo di 
coinvolgere o convincere il ricevente, rendendolo parte della categoria del 
locutore. I mittenti tipici di testualità nelle quali si riscontra questo uso della 

6 https://www.treccani.it/vocabolario/noialtri/.
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I persona plurale si trovano in una relazione asimmetrica rispetto al destina-
tario; tra questi, gli insegnanti, gli educatori, i sacerdoti, le figure istituzio-
nali e i politici. Come si mostrerà, nel discorso politico, il plurale narrativo, 
in particolare, è funzionale alla creazione di un rapporto empatico con gli 
interlocutori, portandoli a condividere sentimenti, giudizi, valutazioni. 

Ma le possibilità referenziali del “noi” non terminano qui: la polarità in-
clusivo/esclusivo, canonicamente individuata in relazione al destinatario 
(“io” + “tu”/ “voi” opposto a “io”+ “lui”/ “loro”) si può cogliere anche in ri-
ferimento al mittente; si può quindi sostenere che esista un “noi” inclusivo 
del parlante e un “noi” esclusivo del parlante. In realtà, l’esclusione dell’“io” 
si riconosce in usi assolutamente marginali che, ancora una volta, si manife-
stano in situazioni di comunicazione asimmetrica, nelle quali si parla ad un 
bambino, ad una persona malata o anziana. Sono casi in cui l’“io” si cancella 
nel “noi”, si auto-esclude, in quanto si identifica con un “io” diverso a cui 
dà voce: si pensi ai casi in cui i genitori producono enunciati per i quali il 
mittente inteso è il bambino (abbiamo mangiato tutto), similmente a quanto 
accade nell’interazione medico-paziente (adesso prendiamo un’altra medicina). 
D’altra parte, sulle pratiche di divaricazione tra parlante e mittente, e ascol-
tatore e destinatario, la pragmatica ha già da tempo puntato l’attenzione (si 
veda ad es., il modello SPEAKING di Hymes 1974).

Lo statuto del tutto particolare del pronome “noi”, con il suo alto tasso 
di versatilità, spiega perché sia stato particolarmente impiegato nel discorso 
politico, ricevendo una parallela attenzione da parte degli studiosi. Di fatto, 
all’impiego del “noi” in politica sono stati dedicati numerosi lavori: per quan-
to concerne l’ambito italiano si possono segnalare, a titolo esemplificativo, 
il contributo di Santulli, che parla di un “uso cruciale della prima persona 
politica” (2005: 119), di La Fauci, che lo mette ad esponente del titolo di un 
suo saggio Noi, persona politica (2016), di De Santis, che definisce “il pronome 
personale noi, pronome politico per eccellenza” (2016: 329). 

2.1 Il modo imperativo
Negli slogan elettorali che andremo ad esaminare, come è prevedibile in uno 
scenario in cui ci si appella direttamente al proprio interlocutore, emergono 
frequentemente forme di imperativo, tanto alla seconda persona singolare 
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(più diretta, con coinvolgimento individuale del singolo elettore) quanto a 
quella plurale (con riferimento ad un meno distinto corpo elettorale). Tutta-
via, si riscontrano anche usi con la prima persona plurale, le cui implicazio-
ni pragmatiche appaiono particolarmente interessanti nella prospettiva del 
rapporto che il mittente va a instaurare con il destinatario. 

Come noto, in italiano l’imperativo ha forme proprie soltanto per la seconda 
persona singolare e plurale, mentre nelle altre persone, vale a dire per la III per-
sona singolare e plurale e per la I plurale, è supplito da forme del congiuntivo 
in funzione esortativa (si veda ad es. Serianni 1988: 401-2). Ancora una volta, 
la forma relativa alla I persona plurale manifesta una peculiarità rispetto alle 
altre: la forma della I persona plurale del congiuntivo presente, di tutti i verbi 
italiani, è uguale alla forma della I persona dell’indicativo presente (cantiamo, 
temiamo, dormiamo), in virtù di un processo diacronico che, dal latino, ha portato 
alla sostituzione delle forme dell’indicativo con quelle del congiuntivo nella loro 
interezza (Vincent 1980: 389-90). Si può sostenere che la forma del congiuntivo 
ha quindi occupato la cella tanto dell’imperativo quanto dell’indicativo presen-
te, determinando probabilmente un’associazione tra le due forme: l’imperativo 
di I plurale è avvertito come caratterizzato da un minor tasso di “imperatività”.

La coincidenza del significante nelle forme di I persona plurale dell’im-
perativo e del presente indicativo, può, in determinati contesti, determinare 
un’ambiguità di interpretazioni, veicolando alternativamente un valore in-
clusivo, quello dell’imperativo, o neutro e potenzialmente esclusivo, quello 
dell’indicativo. Un’ambiguità che può essere sfruttata a fini pragmatici, in 
particolare in messaggi la cui ricezione avviene a distanza dalla produzione, 
brevi e spesso ellittici, come gli slogan pubblicitari.

Da una prospettiva cross-linguistica si può notare (Dobrushina & Goussev 
2005: 179-180) come proprio l’imperativo, tra i diversi modi verbali, tenda ad 
implicare la nozione di inclusione: la categoria verbale dell’imperativo è per 
sua natura orientata verso il destinatario ed è quindi difficilmente compatibi-
le con una semantica esclusiva. Il tratto dell’inclusività emerge, in particola-
re, nella I forma plurale: essa veicola di fatto l’invito rivolto a un destinatario 
a compiere un’azione insieme al mittente, tant’è che in molte lingue esistono 
solo forme inclusive. Del resto, l’invito ad un’azione comune è tra le attività 
linguistiche più comuni e salienti, in quanto cruciale ai fini della cooperazio-
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ne tra gli esseri umani: in base alla loro ricognizione su larga scala, Dobrushi-
na & Goussev constatano che non si riscontrano lingue che non abbiano una 
qualche forma per realizzarla. Infatti, l’imperativo di I persona rappresenta 
la manifestazione più diffusa dell’inclusività nelle lingue del mondo.

È interessante notare come la contrapposizione tra forme inclusive ed 
esclusive dell’imperativo si riscontri in alcuni modi dire, tra cui il noto armiamo-
ci e partite!.Nell’interpretazione di questa frase si tende a mettere in evidenza la 
polarizzazione tra le due forme verbali, con riferimento alla semantica dei verbi; 
tuttavia, è evidente come il contrasto sia realizzato proprio dalla marcatura di 
persona presente nei verbi (un “noi” inclusivo contrapposto ad un “voi”).  

3. I leader politici nei manifesti della campagna elettorale 2022

Nei paragrafi che seguono ci soffermeremo sull’analisi degli slogan delle ul-
time elezioni politiche per mostrare quale ruolo vi giochino i meccanismi di 
riferimento personale: si vedrà come i messaggi elettorali utilizzati da alcuni 
leader siano orientati su una singola opzione, come nel caso di Matteo Salvi-
ni, mentre altri, in particolare quelli di Giorgia Meloni, impieghino un ampio 
ventaglio delle opzioni disponibili, realizzando giochi di contrapposizione 
e/o identificazione tra i vari ruoli.

La leader di Fratelli d’Italia, come si mostrerà, è incline ad utilizzare in par-
ticolare forme di riferimento plurale con l’obiettivo di coinvolgere l’elettore. 
Non a caso, farà uso in particolare del “noi” che, come è stato già evidenziato 
ad esempio nella comunicazione politica di Renzi (si vedano De Santis 2016 e 
De Santis & Simonini 2017), mostra tutta la sua polivalenza nell’indicare tanto 
un “io maiestatico”, quanto un “noi inclusivo e/o esclusivo”. 

3.1. Salvini e il dominio dell’io
La scelta di Salvini di basare gli slogan politici elettorali sull’impiego della I per-
sona, attraverso la forma verbale Credo, si inscrive nella tendenza alla persona-
lizzazione e auto-narrazione, tipica del discorso politico degli ultimi anni, ri-
scontrabile in particolare in politici della destra (si vedano ad esempio Desideri 
2011 e Dell’Anna 2017, entrambe con riferimento a Berlusconi). Nella comunica-
zione politica di Berlusconi, come è stato sottolineato da più parti, si riconosce 
un tipo di discorso imperniato sul sé, una sorta di discorso auto-riflessivo, che 
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Salvini riproduce in pieno. È interessante notare come Berlusconi, e non Bossi, 
possa essere considerato l’antecedente di Salvini: d’altra parte è con Berlusconi 
che si è passati da un modello di comunicazione partito-centrico ad uno candi-
dato-centrico, seguendo un modello statunitense (Campus 2004).  

Un’altra conferma della tendenza alla personalizzazione è rappresentata 
dal ritorno, a partire dagli anni ’80, dell’impiego dell’immagine del leader nei 
manifesti politici (Sergio 2008); molto probabilmente, come suggerisce De San-
tis (2019: 363), l’uso dell’immagine del politico, come strategia di propaganda 
elettorale, era stata per lungo tempo evitata a causa di una sorta di “complesso 
del dittatore”. In realtà, nei manifesti elettorali delle ultime elezioni politiche, 
la gran parte degli schieramenti ha riproposto l’immagine del proprio leader, 
dalla Lega, a Forza Italia, al Movimento 5 Stelle, a Fratelli d’Italia e, in seconda 
battuta, anche il Partito Democratico, con pochissime eccezioni in controten-
denza. La Lega propone pertanto sistematicamente una foto del leader Matteo 
Salvini in bella evidenza, con pugno stretto a simboleggiare la forza, e anche 
la vittoria, rafforzata proprio da questa incisiva affermazione linguistica del sé 
(Fig. 1). Inoltre, si può sottolineare, come ulteriore indice dell’elevato tasso di 
personalizzazione, che il simbolo del partito include il nome di Salvini propo-
sto come premier, in modo solo parzialmente sovrapponibile alla scelta di FdI7, 
laddove, il simbolo del PD non riporta alcun riferimento a persone.

     
 Fig. 1 Fig. 28  

7 Si veda più avanti, paragrafo 3.3.
8 Manifesto pubblicato sull’account Twitter Lega-Salvini Premier il 18.08.2022.
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Nella dinamica dei giochi di ruolo tra mittente e destinatario è evidente la 
salienza e dominanza dell’“io”, rispecchiata nel corpo ben maggiore dei carat-
teri che compongono la parola Credo, rispetto all’emergere degli altri attori, 
“tu” e “noi”, presenti nella testualità in fondo al manifesto: Unisciti a noi. In 
quest’ultima formulazione si riconosce la funzione d’appello realizzata con la 
forma imperativa più canonica, alla II persona singolare, resa ancor più incisi-
va dalla presenza del clitico ti, dove il noi si configura con ogni evidenza come 
un ‘noi’ esclusivo (‘noi della Lega’). Si noti che questo schema è stato utilizza-
to spesso nelle campagne elettorali di tesseramento ai partiti. A titolo esem-
plificativo, si ricordano gli slogan presenti nei manifesti di Forza Italia delle 
campagne di tesseramento 1998 e 2004, in cui ricompare la frase Unisciti a noi:

     
 Fig. 3 Fig. 49

Dal punto di vista dei contenuti veicolati nello slogan salviniano, così breve e 
essenziale, si può notare la retorica nel collocare come oggetto del suo “cre-
do”, non un ideale, un proposito, ma gli italiani stessi, venendo a realizzare 
così una sorta di patto tra sé e gli elettori. L’accento su “gli italiani” è ulte-
riormente marcato nel manifesto in Fig. 2, nella cui parte inferiore compare 
la formula Prima gli italiani, rafforzata dai colori dell’Italia, che, presumibil-

9 Questi due manifesti sono stati tratti dalla banca dati manifestipolitici.it, https://www.
manifestipolitici.it/SebinaOpacGramsci/.do. 
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mente, li pone in contrasto con i “non italiani” (su questa implicazione e sulla 
catena di significati associata a questa formula, già usata da Salvini, si veda 
De Santis 2019: 368). 

Peraltro, si ricorda che lo stesso slogan, credo, ancora più enfatizzato con 
ridondante presenza del pronome, era già apparso per le elezioni politiche 
del 2008 in un manifesto elettorale della destra (Fig. 5), in cui in luogo de “gli 
italiani” troviamo il “popolo italiano” 

    
Fig. 510 Fig. 611

L’accento sugli italiani, o l’Italia (altro tratto caratterizzante della politica di 
destra, evidentemente condiviso con Forza Italia e Fratelli d’Italia, persino 
nel nome del partito) è presente in un manifesto apparso sulla pagina FB di 
Salvini, in cui apparentemente il centro del messaggio non è Salvini stesso, 
ma gli elettori, denotati come “italiani”: il 25 settembre votano gli italiani!. Ep-
pure è sempre lui, per quanto di spalle, il tema della predicazione, ripreso nei 
titoli degli articoli riportati in alto (Fig. 6).

Naturalmente, il “Credo” salviniano si riempie di contenuti politici in 
altri manifesti in cui compaiono ancora gli italiani, i giovani italiani, o l’Italia 
sicura, o ancora l’Italia pulita, e nessun italiano (si fa notare che tutti questi rife-

10 Manifesto tratto dall’Archivio degli Spot Politici e dei manifesti, http://www.archivispotpo-
litici.it/. 

11 Manifesto pubblicato sul profilo Facebook di Salvini il 16.09.2022.
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rimenti compaiono in modo enfatico, con caratteri maiuscoli) coniugati con 
i temi classici della politica leghista: 

    
 Fig. 7  Fig. 8 

STOP SBARCHI - Credo NELL’ITALIA SICURA - Lo abbiamo fatto e lo rifaremo - [sim-
bolo Lega/SALVINI-PREMIER] - #25settembrevotoLega - Uniscitianoi: legaonline.it/
iocicredo

PACE FISCALE - FLAT TAX 15% - Credo NEGLI ITALIANI - Fermiamo insieme la sinistra 
delle tasse! - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - #25settembrevotoLega - Unisci-
tianoi: legaonline.it/iocicredo

STOP FORNERO! - SÌ QUOTA 41 - Credo - in pensioni giuste e spazio ai - GIOVANI ITA-
LIANI -  simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - #25settembrevotoLega - Uniscitianoi: 
legaonline.it/iocicredo

INDIPENDENZA - ENERGETICA E - NUCLEARE SICURO – Credo - NELL’ITALIA PULITA-  
che coniuga - crescita e ambiente - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - Uniscitia-
noi: legaonline.it/iocicredo #25settembrevotoLega

IVA ZERO - SU PANE, PASTA, RISO, - LATTE, FRUTTA E VERDURA – Credo - CHE 
NESSUN ITALIANO - vada lasciato indietro - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - 
#25settembrevotoLega - Uniscitianoi: legaonline.it/iocicredo. 

In questi manifesti, che hanno avuto grandissima circolazione sotto forma 
di cartelloni, emergono, oltre all’“io” salviniano, diverse forme del “noi”: nel 
manifesto sugli sbarchi (Fig. 7) si può osservare un “noi” con caratterizzazio-
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ne esclusiva, in quanto parte politica: lo abbiamo fatto e lo rifaremo; si può an-
che notare come la forza di ancoraggio del testo alla situazione comunicativa 
si realizzi attraverso il ricorso alla deissi temporale, oltre che personale, delle 
forme verbali. Inoltre in questo testo, come in quello sulle pensioni, si può 
notare la forza dell’argomento “contro”, realizzato con un linguaggio tele-
grafico e quasi violento nella mancanza di sintassi: Stop sbarchi; Stop Fornero!.

Nel manifesto in Fig. 8 si manifesta l’altra dimensione del “noi”, quella 
inclusiva, Fermiamo insieme la sinistra delle tasse!, realizzata attraverso l’impe-
rativo esortativo (corroborato dal punto esclamativo) che, come argomen-
tato sopra (2.1), la implica come tratto intrinseco nelle forme di I plurale, 
e rafforzata dalla presenza dell’avverbio insieme. Anche in questo manifesto 
emerge un’occorrenza della abusata strategia retorica tipica del discorso po-
litico: l’argomentum ad personam, per quanto rappresentato nello specifico da 
un’intera parte politica (la sinistra delle tasse). Il “noi” si configura quindi come 
inclusivo in quanto somma della parte politica e dell’elettorato (mittente + 
destinatario), mentre esclude la terza persona, l’altro con cui si contrappone.

L’atteggiamento inclusivo e accogliente può essere veicolato con mezzi 
linguistici meno sottili, come nell’esplicito Credo che nessun italiano vada la-
sciato indietro: in questo manifesto non si può non notare l’abbassamento del 
livello della comunicazione politica (Iva zero su pane, pasta, riso, latte, frutta e 
verdura) che, per quanto necessariamente sintetica nei manifesti elettorali, 
può almeno alludere ad argomentazioni politiche, e che qui sembra invece 
evocare solo la lista della spesa, raggiungendo forse il punto estremo del co-
siddetto paradigma del “rispecchiamento” (Antonelli 2000), realizzando ap-
pieno il “gentese” non solo nello stile, ma anche nei contenuti (sul “gentese” 
contrapposto al “politichese” si veda, ad esempio, anche Cortelazzo 2017 che 
parla di “iperrispecchiamento”). Certamente, in questa testualità troviamo 
parole che giungono del tutto nuove ad un linguaggio della politica: con Co-
letti (2013), si può affermare che la lingua della politica “rumoreggia volgare 
e schietta, diretta e approssimativa”. 

Leggermente variati o, in alcuni casi, con l’emergenza di ulteriori contenu-
ti, questi manifesti compaiono anche sulla pagina Facebook di Salvini, accom-
pagnati da un conto alla rovescia rispetto all’“Election Day” che rende il mes-
saggio fortemente agganciato alla situazione comunicativa. A partire dal 27 
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luglio si apre il conteggio con un -60 e, da allora (nell’arco cronologico 27 luglio 
-  26 agosto ne sono stati contati 23), si susseguono svariati manifesti elettorali 
in cui è proprio questa indicazione temporale a conquistare il ruolo di focus del 
messaggio: la dimensione dei caratteri numerici, nettamente maggiori rispetto 
al resto del testo, ne è un chiaro indice. Nel confronto tra i due manifesti (Figg. 
9 e 10) si può notare come il secondo sia aderente alla cornice della campagna 
“Credo” e come, nel tempo, il momento del voto abbia conquistato la scena, 
realizzando appieno il meccanismo di embrayage, presente invece in quello cro-
nologicamente precedente attraverso la deissi personale e temporale, ora tocca 
a te!. Inoltre, si può notare come la testualità del manifesto in Fig. 9, Ridateci Sal-
vini a difendere i confini, attraverso lo sfruttamento della rima, rappresenti uno 
dei pochissimi esempi di slogan in senso stretto e come, per quanto attiene alle 
dinamiche di enunciazione, riesca a realizzare l’avvicinamento tra mittente e 
destinatario nel suo configurarsi come un enunciato prodotto dagli elettori. 

    
 Fig. 912 Fig. 1013                                                

La preferenza per un tipo di comunicazione che, di norma, veicola un ordine 
perentorio in un registro colloquiale, come quello esibito in Fig. 7, acco-
muna la Lega ad altre componenti del centro-destra, ed era già emersa in 

12 Profilo Facebook di Salvini, 27.07.22.
13 Profilo Facebook di Salvini, 17.08.22.
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diversi manifesti della Lega stessa, in occasione delle politiche del marzo 
2018, come delle europee del maggio 2019, con ricorrente impiego dell’e-
spressione stop:

STOP INVASIONE - SALVINI PREMIER - 4 MARZO VOTA - [simbolo Lega/SALVI-
NI-PREMIER]

STOP FORNERO - FATTO! - 26 MAGGIO VOTA - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] 

STOP INVASIONE - FATTO! - 26 MAGGIO VOTA - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] 

STOP! - Burocrati – Banchieri – Buonisti – Barconi – EUROPEE · DOMENICA - 26 MAG-
GIO -VOTA - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] (Fig.11).  

Nel manifesto in Fig. 11 si può notare, tra l’altro, la leggerezza e approssima-
zione nell’elencare, questa volta, non i prodotti della spesa, ma i mali che a 
suo modo di vedere affliggono l’Italia, mettendo insieme esseri umani e cose, 
accomunati dall’avere nel significante l’iniziale /b/ (barconi è metonimia rei-
ficante e depersonalizzante per ‘immigrati clandestini’). Analogo all’impiego 
di Stop è quello dell’espressione Basta! riscontrata in un manifesto di que-
sta recente propaganda elettorale, ma antecedente all’avvio della campagna 
“Credo” (Fig. 12).  Da sottolineare come l’uso ricorrente del punto esclamati-
vo negli slogan di Salvini possa essere visto come un’ulteriore traccia dell’i-
per-presenza del soggetto dell’enunciazione. Come è stato sottolineato (Lala 
2018 e 2019), esso svolge la sua funzione non in riferimento a parametri di 
tipo prosodico o sintattico, come tradizionalmente è stato sostenuto; piut-
tosto, esso manifesta una “semantica comunicativo-testuale incentrata su 
valori di tipo interattivo” (Lala 2019: 392) e il suo uso segnala varie forme di 
coinvolgimento, riconducibili, in termini pragmalinguistici a tre tipi di atti: 
esclamativi, ottativi e iussivi (Lala 2018: 201), etichettabili anche, rispettiva-
mente, come espressivi, desiderativi, direttivi (Lala 2019: 392). L’atto escla-
mativo/espressivo - quello realizzato nei testi elettorali di Salvini - implica 
l’espressione di una valutazione, positiva o negativa, da parte del locutore. 
Inoltre, in una prospettiva strettamente sociolinguistica, è stato rilevato 
come il punto esclamativo, nell’esprimere una funzione emotiva, sia tipico di 
varietà informali dell’italiano; si ritrova, ad esempio, nelle forme di scrittura 
digitale, ma anche nella scrittura giornalistica e nel linguaggio pubblicitario 
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(Aprile 2021: 62). Questa caratterizzazione consente di cogliere un ulteriore 
tratto in comune tra slogan politici e pubblicitari. 

    
 Fig. 1114 Fig. 1215

Ancora, per quanto concerne l’impiego dei riferimenti alle categorie di mit-
tente e destinatario, si vuole far notare come, sebbene in minor evidenza, 
collocato proprio in fondo ai manifesti e con caratteri molto piccoli, emerga 
un ulteriore “io”, sia nella formulazione linguistica dell’hashtag #25settembre-
votolega (presente nelle due fasi della campagna elettorale), sia nel richiamo 
al sito legaonline.it/iocicredo (presente solo a partire dalla campagna “Cre-
do”): si tratta di un “io” per il quale si può ipotizzare l’identificazione di due 
ruoli: l’io che enuncia, quello di Salvini, che afferma di votare Lega, si fonde 
con l’io a cui è rivolto il messaggio, l’elettore. Questa possibile interpreta-
zione dell’”io”, sulla quale si tornerà più avanti16, indicherebbe una elabora-
zione linguistica più sofisticata, dal momento che, di norma, nei manifesti 
elettorali la formula è vota X o vota per X. Non a caso, questo tipo di allocu-
zione si riscontra per lo più in una prima fase della propaganda elettorale, 

14  http://www.archivispotpolitici.it/.
15 Profilo Facebook di Salvini, 29.07.22.
16  Par. 3.3.
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precedente all’avvio della campagna “Credo”, in cui è possibile riconoscere 
un peso maggiore assegnato al “tu”, all’elettore, al quale ci si appella (Vota 
Lega!), adottando nel contempo la tecnica consolidata dello screditamento 
dell’avversario (Mandalo a casa). Il passaggio, dunque, dalla formula Vota lega! 
a quella successiva VotoLega (presente nell’hashtag), pur tenendo conto della 
possibile interpretazione inclusiva ipotizzata sopra, è ulteriore indice di una 
focalizzazione sul soggetto dell’enunciazione.

    
 Fig. 1317 Fig. 1418                                                                    

La campagna elettorale di Salvini richiama dunque tutti i tratti tipici del di-
scorso politico dei leader della Lega e di Forza Italia: il leaderismo, la tenden-
za all’autocelebrazione, l’uso di un linguaggio poco elaborato e facilmente 
comprensibile (tra gli altri, si veda Ondelli 2017 proprio sul lessico usato da 
Salvini) e, infine, la spettacolarizzazione. Sin dalle ultime settimane di luglio 
e nelle prime di agosto, fino alla conseguente esplicitazione del messaggio 
promozionale, avvenuta il 12 agosto, Salvini ha avviato una campagna pub-
blicitaria, non ancora politica, in quanto priva di riferimenti a sé o al suo par-
tito, diffondendo in diverse città italiane manifesti con la sola scritta Credo, 
anche attraverso l’uso di cosiddetti camion-vela (Figg. 15-16), alimentando 

17 Profilo Facebook di Salvini, 31.07.22.
18 Profilo Facebook di Salvini, 14.08.22.
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una curiosità crescente sull’identità e il significato nascosti dietro quella sin-
gola parola. L’operazione, che può definirsi di vero e proprio marketing, ha 
raggiunto l’apice della spettacolarizzazione quando il 12 agosto Salvini ha 
deciso di manifestare la paternità dello slogan, facendo proiettare la parola 
su edifici e luoghi simbolici di alcune città italiane: il porto di Lampedusa, l’A-
genzia delle Entrate di Roma, la stazione centrale di Milano, la sede dell’Inps 
di Roma, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui temi cari alla sua poli-
tica: lo stop all’immigrazione, la riforma delle pensioni e del sistema fiscale, 
la sicurezza nelle città.

         
Fig. 15 Fig. 16

Contemporaneamente, Salvini ha diffuso lo slogan sui propri canali “social”, 
legandolo definitivamente al suo nome, e ha pubblicato sul suo canale You-
Tube un video che riprende le proiezioni, accompagnato da un audio in cui si 
susseguono, prima la voce dell’attore Pino Insegno e poi quella dello stesso 
Salvini, che, con toni sempre fortemente auto-referenziali, sostiene di aver 
cominciato a fare politica da giovanissimo, “perché – come tanti – credevo 
e ancor più oggi credo  in valori e ideali, nella lealtà e nell’onestà, in un fu-
turo migliore”. Quest’operazione di marketing riecheggia, sebbene con una 
piccola variazione diamesica, l’analoga campagna inaugurata da Berlusconi 
nel 2001, quando, sempre con grande anticipo rispetto all’inizio della vera 
e propria campagna elettorale, il leader di Forza Italia aveva fatto ricoprire 
intere facciate di palazzi e di impalcature, originariamente destinate ad ac-
cogliere cartelloni pubblicitari di tipo commerciale, con maxi-manifesti del 
proprio partito, suscitando peraltro anche reazioni/azioni legali da parte dei 
condomini i cui edifici erano stati interessati dall’affissione (Ottaviano 2004: 
287). In un’epoca in cui i media e in particolare la televisione sembravano 
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aver monopolizzato i luoghi dello scontro elettorale, il manifesto elettora-
le riaffermava la sua forza, con l’amplificazione delle dimensioni canoniche 
per questo tipo di manifesto, determinando “un’attenzione motivata dal gi-
gantismo e dall’onnipresenza dei manifesti” (Sergio 2008: 10). Il gigantismo 
realizzato e perseguito da Berlusconi continua, con le variazioni segnalate, 
nell’operazione pubblicitaria di Salvini, che pare assumere tratti tipici di un 
atteggiamento megalomane.

Ma l’operazione non termina qui: il giorno successivo all’avvio spetta-
colarizzato della campagna “Credo” parte su Twitter, in diversi account di 
supporto a Salvini19, un’ulteriore iniziativa di marketing pubblicitario che 
conferma le osservazioni fatte fin qui.  La formula Credo si rafforza in Io ci 
#Credo, attraverso una serie di manifesti in formato webcard in cui il “Credo” 
di Salvini contrasta con quello di altri esponenti politici, in un quadro che 
mostra chiara la dinamica di una deissi pronominale che vede l’“io” contrap-
posto al “lui/lei”. Le testualità sono molteplici (a seguire sono riprodotti solo 
un paio di manifesti, Figg. 17-18) e vi è variatio anche nell’associazione di un 
medesimo slogan a volti di politici diversi: 

LUI NON - CREDE NELLA - LIBERTÀ - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER]- Io ci 
#Credo

LUI NON CREDE - NELLA DIFESA - DEI CONFINI - [simbolo Lega/SALVINI-PRE-
MIER]- Io ci #Credo20 

LUI NON - CREDE NELLA - PACE FISCALE- [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - Io 
ci #Credo

LEI NON - CREDE NELLA - SICUREZZA - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - Io ci 
#Credo

LEI NON - CREDE NELLA - FAMIGLIA- [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - Io ci 
#Credo 

LEI NON - CREDE NELLA - PACE FISCALE - [simbolo Lega/SALVINI-PREMIER] - Io 
ci #Credo.

19 Tra cui: Noi con Salvini, @Noiconsalvini, e Lega - Salvini Premier, @LegaSalvini. 
20 Ad esempio, questo slogan è associato ai volti di Beppe Sala, Matteo Orfini, Roberto Saviano.



223Strategie linguistiche nella campagna elettorale

AION-L n. 12/2023 n.s.

        
 Fig. 17 Fig. 1821   
 
 3.2. Le scelte del PD: dalla terza alla seconda persona
Rispetto alla posizione appena analizzata, in cui emerge l’insistenza sul sog-
getto dell’enunciazione, con una forte affermazione dell’“io”, si può colloca-
re come antitetica la scelta del Partito Democratico, almeno nella prima fase 
della campagna elettorale. Non è un caso che siamo a parlare di un partito e 
non di un leader: la posizione del PD si colloca agli antipodi rispetto alle po-
sizioni tipiche di buona parte della politica italiana dalla cosiddetta Seconda 
Repubblica in poi, richiamandosi invece alla tradizione classica della sinistra, 
per quanto il PD se ne possa essere allontanato per le scelte politiche. Fa-
cendo riferimento a diversi esponenti della sinistra, da quella più radicale 
e classica a quella via via sempre più moderata, si può riconoscere uno stile 
non dialogico e orientato invece alla realtà di cui si parla: un linguaggio “do-
minato dall’uso della forma impersonale, con marcata assenza di toni inte-
rattivi ed emozionali verso l’uditorio” (Desideri 2011, in relazione allo stile 
di Berlinguer), caratterizzato da uno stile didattico, nel quale domina la III 
persona, e che “mira a realizzare un processo di identificazione del ricevente 
con i contenuti del messaggio” (Santulli 2005: 119, in riferimento allo stile di 
Prodi, contrapposto a quello di Berlusconi). 

21 Entrambi i manifesti sono apparsi sul profilo Twitter della Lega (Lega - Salvini Premier, @
LegaSalvini) il 13.8.22.
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Queste osservazioni sono perfettamente estendibili all’analisi dello sti-
le adottato dal PD nella prima versione della campagna elettorale (a titolo 
esemplificativo si riportano i due manifesti in Figg. 19-20), quella il cui slo-
gan è Vincono le idee, anche in questo caso via via arricchito di contenuti, con 
esplicitazione delle idee in materia di giustizia sociale, diritti civili, econo-
mia, ambiente, ecc.: 

    
 Fig. 19 Fig. 20

UN MESE - DI STIPENDIO IN PIÙ - Giù le tasse sul lavoro, su i salari. - [simbolo PD] - Vin-
cono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO - INSIEME. - Scopri come su - partitodemocratico.it 

AVANTI - SUI DIRITTI CIVILI - Senza paura, per una società di persone libere. - [sim-
bolo PD] Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO - INSIEME. - Scopri come su - 
partitodemocratico.it

PARITÀ SALARIALE - TRA DONNE E UOMINI - Stesso lavoro, stesse retribuzioni. - 
[simbolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO - INSIEME. - Scopri come 
su - partitodemocratico.it

AFFITTI PIÙ BASSI PER I GIOVANI - Contributo di 2000€ l’anno per studenti e lavora-
tori under 35. - [simbolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO - INSIEME. 
- Scopri come su - partitodemocratico.it

PIÙ MEDICI DI FAMIGLIA - Piano straordinario per stare vicino a chi ha bisogno di 
cura. -   [simbolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO - INSIEME. - Scopri 
come su - partitodemocratico.it

CHI STUDIA - IN ITALIA È ITALIANO - Ius scholae per i bambini che vanno a scuola con 
i nostri figli. [simbolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO - INSIEME. - 
Scopri come su - partitodemocratico.it

PRIMA - L’AMBIENTE - Per la salute, per l’economia, per i nostri figli. - [simbolo PD] 
- Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO - INSIEME. - Scopri come su - partitode-
mocratico.it
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I BAMBINI - SONO TUTTI UGUALI - Scuola dell’infanzia obbligatoria e gratuita. - 
[simbolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO INSIEME. - Scopri come 
- su partitodemocratico.it

LA CASA - È UN DIRITTO - 500.00 nuovi alloggi a canone concordato in 10 anni. - [sim-
bolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO INSIEME. - Scopri come - su 
partitodemocratico.it

IL LAVORO - È DIGNITÀ -  Salario minimo, - lotta alla precarietà - e al lavoro nero. - 
[simbolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO INSIEME. - Scopri come - su 
partitodemocratico.it

ITALIA - RINNOVABILE. - Zero burocrazia per aziende green, più lavoro, bollette più 
basse. - [simbolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO INSIEME. -  Scopri 
come - su partitodemocratico.it

MAI PIÙ - FINTI STAGE. - Nel mercato del lavoro solo apprendistato retribuito. - [sim-
bolo PD] - Vincono le idee. PARTECIPA - E VINCIAMO INSIEME. -  Scopri come -  su 
partitodemocratico.it.

In questi manifesti, che hanno avuto una discreta circolazione, si possono no-
tare tutti i caratteri già rilevati nei discorsi dei politici di sinistra, conferman-
do il fatto che gli slogan rappresentino una sorta di condensato del discorso 
vero e proprio. Le strutturazioni linguistiche sono deitticamente sganciate 
dal mittente dell’enunciazione, né si appellano a un destinatario, l’elettore; 
sono cioè svincolate dalla dimensione dell’interazione comunicativa, presen-
tando un dominio della III persona, cioè dei fatti, proposti come una realtà 
oggettivizzata. In termini pragmatici, c’è una dominanza della funzione re-
ferenziale, mentre sono ridotte tanto la funzione espressiva quanto quella 
conativa. Unico tratto che manifesta una deissi di persona, per altro in una 
modalità inclusiva, è l’impiego dell’aggettivo possessivo nostri nel manifesto 
che recita Chi studia in Italia è italiano. Ius scholae per i bambini che vanno a scuola 
con i nostri figli e in quello di vocazione ambientalista, Prima l’ambiente. Per la 
salute, per l’economia, per i nostri figli. Peraltro, si noti che nel primo testo, a di-
spetto dell’obiettivo inclusivo della proposta politica, viene di fatto a crearsi 
una contrapposizione tra una sfera del “noi” (i nostri figli) e dell’“altro”, la III 
persona (i bambini che vanno a scuola). Si vuole far notare a questo proposito 
come, sebbene questo lavoro si concentri esclusivamente su tre forze politi-
che, il ricorso all’uso dell’aggettivo possessivo di I plurale abbia rappresen-
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tato per altri schieramenti politici la scelta per veicolare inclusività, come, 
ad esempio, nei messaggi che seguono, nei quali il nostro presidente e il nostro 
Paese alludono ad una dimensione pienamente collettiva: 

GIUSEPPE - CONTE - Il nostro Presidente - DOMENICA 25 SETTEMBRE - SCEGLI IL - 
MOVIMENTO 5 STELLE - [Simbolo Movimento 5 Stelle]

Dobbiamo totalmente - cambiare le politiche - energetiche, ambientali - e industriali del 
nostro Paese - LUIGI DE MAGISTRIS - [Simbolo Unione Popolare con de Magistris].

Tornando ai manifesti della campagna “Vincono le idee”, si può notare come 
il ridotto utilizzo dei meccanismi di riferimento personale apra la strada, 
come già detto, ad un maggior peso assegnato alla funzione referenziale, e 
si accompagni a qualche elemento di sfruttamento della funzione poetica: 
strutture di antitesi con giù e su (giù le tasse, su i salari), strutture di ripetizione  
con stesso/stesse (Stesso lavoro, stesse retribuzioni) e per (per la salute, per l’econo-
mia, per i nostri figli) che, non  a caso, avvicinano queste messaggi agli slogan 
in senso stretto. 

L’assenza di riferimenti ai ruoli dell’enunciazione in questa prima versione 
della campagna è inoltre ribadita dall’assenza dell’immagine del leader del 
PD: la vittoria alle elezioni è del tutto priva di riferimenti alle persone; non è il 
partito, tanto meno il suo leader, che vincerebbero le elezioni, ma le idee, con 
la loro forza. Si noti il forte contrasto con l’immagine di Salvini con il pugno 
chiuso o di Giorgia Meloni con le dita disposte a V, in segno di vittoria. L’accusa 
di “autoreferenzialità”, spesso mossa al PD, probabilmente va intesa anche 
nel senso di una mancanza di comunicatività, cioè di capacità di parlare agli 
elettori, di proporsi ad essi come persone e di farli sentire coinvolti.

Gli unici elementi di dialogicità, in posizione marginale, sono realizzati 
nel riquadro in giallo, in cui si legge finalmente un appello all’elettore: Parte-
cipa e vinciamo insieme. Scopri come su partitodemocratico.it.; emergono sia la II 
persona che una I persona plurale, chiaramente inclusiva (vinciamo insieme). 
A ben vedere, però, non si tratta di un appello al voto, previsto e, diremmo, 
anche legittimo in un manifesto elettorale, ma di un appello ad una generica 
partecipazione, quasi che l’operazione di voto, da altre parti politiche invoca-
ta e ricordata proprio attraverso l’immagine dell’apposizione della X sul sim-
bolo del partito o sul nome del premier, fosse stata tabuizzata. Peraltro, non 
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si può evitare di notare come tutta la formulazione linguistica evochi una 
dimensione altra rispetto al voto e vicina a quella della partecipazione a un 
concorso a premi, che condivide con la prima la modalità (la partecipazione) 
e l’obiettivo (la vincita). Anche l’invito a scoprire come vincere e l’immagine 
di un QRcode evocano tutti i connotati della partecipazione a un concorso a 
premi (nel manifesto in Fig. 21 è più in evidenza il contenuto del riquadro in 
giallo, anche se manca il QrCode, presente negli altri manifesti):

    
 Fig. 21 Fig. 22

Sta di fatto che, come noto, questa strategia oggettivizzante non si è rivelata 
vincente, tanto che, a partire dai primi di settembre, il PD, allarmato dai son-
daggi che davano FdI come partito nettamente vincente, ha deciso di cambia-
re politica comunicativa, passando alla seconda fase della campagna eletto-
rale, contraddistinta dallo slogan Scegli. In questa nuova fase, emerge quindi 
in primo piano il destinatario che è chiamato ad agire, operando una scelta, 
che viene sempre presentata come alternativa ad un’altra. In questa strategia 
comunicativa, quindi, anche senza nominare direttamente l’avversario poli-
tico, si riconosce nettamente la scelta di presentare argomentazioni “con-
tro”, sfruttando la tecnica dell’implicito (su questo si vedano, in particolare, 
i lavori di Lombardi Vallauri del 2015 e 2019, e quello con Masia del 2016). In 
questo caso si può sottolineare come lo slogan politico operi secondo gli stes-
si meccanismi del messaggio pubblicitario, mettendo in atto in particolare 
la strategia della pubblicità comparativa (si veda al riguardo De Santis 2019: 
365). Rispetto alla prima fase della campagna elettorale, il linguaggio è anco-
ra più asciutto, ridotto ai soli nuclei comunicativi. Compare la foto del leader 
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(ma si noti che l’immagine è volutamente tagliata, quasi a volerne ridimen-
sionare il peso nell’economia generale del manifesto); il leader non enuncia 
nulla di sé, ma si rivolge al destinatario in modo secco, con una formula che 
ancora una volta mostra una tabuizzazione del voto. Anche in questo caso, 
sulla base di una stessa struttura (esempi in Figg. 23-24), si sono sviluppate 
molteplici variazioni testuali che vanno dalla contrapposizione tra due sole 
parole a quella tra due sintagmi nominali o preposizionali, con un isolato 
caso in cui si sviluppa una predicazione più articolata (per chi lavora):  

DISCRIMINAZIONI / DIRITTI - [simbolo PD] Scegli.

PIÙ - CONDONI - PER GLI EVASORI/ MENO - TASSE - PER CHI LAVORA - [simbolo 
PD] Scegli.

CON - PUTIN / CON - L’EUROPA - [simbolo PD] Scegli.

NO VAX / SCIENZA - E VACCINI - [simbolo PD] Scegli.

COMBUSTIBILI - FOSSILI / ENERGIE – RINNOVABILI - [simbolo PD] Scegli.

LAVORO – SOTTO - PAGATO / SALARIO – MINIMO - [simbolo PD] Scegli.

SANITÀ A PAGAMENTO - PER POCHI / SANITÀ GRATUITA - PER TUTTI - [simbolo 
PD] Scegli.

    
 Fig. 23 Fig. 24

Rispetto alla prima fase, c’è il proposito esplicito di Letta di coinvolgere l’e-
lettore, chiamandolo a prendere posizione (e si noti che il punto fermo am-
plifica l’incisività dell’invito), presentando l’alternativa con contrapposizio-
ne di opzioni politiche collocate in zone colorate di nero (l’altro) o rosso (il 
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sé). La tecnica della classificazione e comunicazione dei contenuti in termini 
“binari” (Cosenza 2018: 5) in questa versione della campagna appare esaspe-
rata, proprio in virtù del fatto che i messaggi sono essenziali, presentando 
solo temi, senza predicazione e senza sintassi alcuna; come lo stesso Enrico 
Letta afferma “è il momento della polarizzazione, delle parole nette e di una 
comunicazione anche brutale della posta in gioco. Bisogna dare la sveglia agli 
italiani”22. Si noti la differenza rispetto alla strategia comunicativa di Salvini 
che ha lo stesso intento di giocare sull’argomentum ad personam (Figg. 17-18), 
ma con manifestazione esplicita degli attori della comunicazione.

Questa nuova campagna non è particolarmente originale né nella stra-
tegia comunicativa di appellarsi direttamente all’elettore, con un canonico 
imperativo di II persona (scegli, decidi, vota, scrivi), né nella selezione del verbo 
scegliere in particolare, usato già in passato tanto dalla sinistra del PD, quanto 
dalla destra23. Può essere utile ricordare i manifesti delle elezioni politiche del 
4 marzo 2018, in cui, peraltro, i contenuti veicolati appaiono sostanzialmente 
gli stessi del 25 settembre 2022, che consentono di fare un confronto con la 
nuova versione della campagna “Scegli”: in quei manifesti emergeva un mag-
giore aggancio alla situazione comunicativa, con l’indicazione tanto della data 
quanto della giustapposizione della X sul simbolo del partito; eppure, anche 
allora, per certi aspetti, l’indicazione di voto era spostata dal partito alla tema-
tica di cui il partito si faceva portavoce: Vota il lavoro e non vota il PD:

4 marzo - VOTA IL LAVORO - SCEGLI IL PD - [simbolo PD barrato] - partitodemocratico.it

4 marzo - VOTA L’EUROPA - SCEGLI IL PD - [simbolo PD barrato] - partitodemocratico.it

4 marzo - VOTA LA SCIENZA - SCEGLI IL PD - [simbolo PD barrato] - partitodemo-
cratico.it

4 marzo - VOTA L’AMBIENTE - SCEGLI IL PD - [simbolo PD barrato] - partitodemocratico.it

4 marzo - VOTA LA CULTURA - SCEGLI IL PD - [simbolo PD barrato] - partitodemocratico.it

4 marzo - VOTA I DIRITTI - SCEGLI IL PD - [simbolo PD barrato] - partitodemocratico.it.

22 Parole tratte da un’intervista per Repubblica, https://www.repubblica.it/politica/2022/08/25/
news/letta_pd_elezioni-362824944/.

23 L’imperativo scegli è presente ad esempio in un manifesto di Alleanza Nazionale per le 
politiche del 2006: SCEGLI - [simbolo AN barrato] - L’Italia. Una passione in comune. 
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 Fig. 25 Fig. 2624    
  
Il confronto con la campagna del 2018 offre nuove argomentazioni per sostenere 
che se, nelle intenzioni del leader del PD, questa nuova versione della campagna 
si prefiggeva l’obiettivo di fare maggiormente appello agli elettori, di fatto, 
la sua forza pragmatica continua ad essere molto debole. Si noti che, accanto 
all’emergere dell’immagine del leader, l’unica ulteriore differenza con la prima 
fase della campagna è rappresentata dall’appello al destinatario, chiamato in 
causa con un imperativo, mentre l’evento del voto continua ad essere oscurato, 
rendendo di fatto il messaggio svincolato dalla situazione comunicativa, 
secondo una tecnica di débrayage: come nei testi della prima fase manca alcun 
tipo di riferimento temporale al giorno delle elezioni (ancora una volta in netto 
contrasto con il conto alla rovescia rispetto al giorno delle votazioni osservato 
nei manifesti di Salvini). Di conseguenza, il coinvolgimento dell’elettore non 
appare realmente accresciuto, ma, se possibile, perfino ridotto dal venir meno 
di parole che, sebbene con l’interferenza semantica evidenziata sopra, evocano 
la dimensione del voto: vincono, partecipa (contro l’astensionismo), vinciamo. 

Inoltre, si accentua la separazione tra il leader politico (che si manifesta solo con 
l’immagine) e l’elettore, che è chiamato, quasi da solo, ad assumersi la responsabilità 

24 Manifesti tratti dall’archivio http://www.archivispotpolitici.it/archivio.
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delle conseguenze delle elezioni, facendo la “scelta” giusta. In definitiva, ciò che 
manca è la dimensione del “noi” che accomuna partito o leader e elettore. 

Sebbene il leader del PD sfrutti in misura limitata i canali “social” Facebook 
e Twitter a fini elettorali e propagandistici (pubblicando nel periodo tra il 21 lu-
glio e il 25 settembre un numero di post al giorno decisamente inferiore a quelli 
pubblicati da Salvini e Meloni), un esame di questi canali conferma alcune delle 
osservazioni sopra proposte. I contenuti pubblicati raramente fanno esplicito 
riferimento all’appuntamento elettorale o formulano un diretto invito al voto. 
Infatti, diversamente da quanto osservato nel caso di Salvini e di quanto si evi-
denzierà per Meloni, pochissimi sono i manifesti elettorali pubblicati da Letta 
su questi media e si tratta quasi esclusivamente di quelli già presenti sul sito 
ufficiale del partito. Come aspetto pertinente rispetto alla manifestazione della 
deissi di persona, si può rilevare come nel commento in un post del 18 settem-
bre sull’inondazione verificatasi nelle Marche - che pur non configurandosi 
come manifesto elettorale è pubblicato in piena propaganda elettorale (Fig. 27) 
- emergano due diverse accezioni di “noi” come “persona politica”: la prima 
occorrenza della I forma plurale (siamo) fa riferimento ad un “noi” collettivo 
che designa tutti i politici, mentre la seconda occorrenza (facciamo) si riferisce 
ad un “noi” esclusivo della destra: Non è vero che siamo tutti uguali. La destra nega 
i cambiamenti climatici, noi facciamo proposte per risolvere i problemi. 

    
Fig. 27 Fig. 2825

25 Facebook Letta, 22.09.22.
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Analizzando nel dettaglio il profilo Facebook, si osserva che il richiamo espli-
cito al voto è presente esclusivamente in due hashtag, #VotoPD e #25settembre-
votoPD, che ricorrono a chiusura di diversi dei testi introduttivi di accompa-
gnamento ai contenuti pubblicati da Enrico Letta. E nel manifesto in Fig. 28 si 
può cogliere nella forma verbale voto la presenza di un “io” ambivalente che, 
come già notato per Salvini, rappresenta tanto l’estensore del messaggio, in 
questo caso Letta, quanto l’elettore, mentre la particella pronominale ci (ci ha 
dato una spinta enorme in questa campagna) sembra far riferimento ad un “noi” 
esclusivo (‘noi del PD’) se non ad un “io maiestatico” riferito al leader del PD. 

Rispetto all’opzione così marcata del PD di evitare meccanismi di inclu-
sione linguistica, si può osservare come l’altra forza di sinistra, più radicale, 
rappresentata dall’Alleanza Verdi e Sinistra, nella sua scelta per questa cam-
pagna elettorale, pur ricalcando caratteristiche che, come abbiamo notato, 
sono state e continuano ad essere tipiche della comunicazione politica di si-
nistra - mancanza dell’immagine del leader, cancellazione dell’“io” e del “tu”, 
con conseguente effetto di rendere oggettivati i contenuti del messaggio, 
omissione dell’indicazione del voto e della data delle elezioni -, realizzi un 
discreto tasso di inclusività attraverso l’impiego di un esortativo di I plurale,  
facciamolo. Da notare che la forma verbale - come già fatto osservare a propo-
sito dei manifesti del PD - non è seguita da un punto esclamativo (in grande 
contrasto con le scelte di Salvini) ma da un punto fermo, con l’obiettivo di 
dare maggiore incisività all’invito, che sembra configurarsi come qualcosa 
di realizzabile. Proprio questa forma verbale, che evoca il “noi”, rappresenta 
lo slogan della formazione politica, che la propone in molteplici manifesti:

    
 Fig. 29 Fig. 30
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Sulla base di questa struttura, le testualità, come in altri casi, sono molteplici:

AGENDA VERDE, - L’UNICA CHE - VOGLIAMO - Legge per il clima e - Transizione ecolo-
gica - Facciamolo. [simbolo Alleanza Verdi Sinistra] - www.verdisinistra.it 

ISTRUZIONE - COMPLETAMENTE - GRATUITA - dalla culla all’università - Facciamolo. 
[simbolo Alleanza Verdi e Sinistra] - www.verdisinistra.it

SALARIO MINIMO - di almeno 10€ l’ora - Facciamolo. [simbolo Alleanza Verdi e Si-
nistra] - www.verdisinistra.it

TRASPORTO – PUBBLICO – GRATUITO - per almeno 10 mesi all’anno - Facciamolo. 
[simbolo Alleanza Verdi e Sinistra] - www.verdisinistra.it  

LEGGE - SUL CLIMA - IN 100 GIORNI - Facciamolo. - [simbolo Alleanza Verdi e Sini-
stra] - www.verdisinistra.it

STOP CARO - BOLLETTE - Extraprofitti agli italiani - Facciamolo. [simbolo Alleanza 
Verdi e Sinistra] - www.verdisinistra.it.

Si noti come in alcuni di questi manifesti ci sia la ricerca di strutturazioni 
linguistiche che sfruttano la funzione poetica, tendenzialmente assente negli 
altri manifesti analizzati: nel testo L’Italia è donna (Fig. 30), volendo veicolare 
contenuti politici che vanno nella direzione di una attenzione al mondo fem-
minile, si gioca sul fatto che il nome Italia sia femminile e ancora (Fig. 29), ma 
molto meno ricercata, e simile ai meccanismi degli slogan pubblicitari, emerge 
attraverso il sintagma agenda verde la tecnica dell’impiego di una stessa parola, 
agenda, in senso letterale e figurato, vale a dire come programma di attività e 
impegni in materia ecologica e come taccuino di colore verde rappresentato 
nell’immagine. Peraltro, in questa stessa testualità il valore di inclusività è 
ulteriormente rafforzato da un’altra forma verbale di prima plurale: vogliamo. 

3.3. Giorgia Meloni e la molteplicità delle persone 
A differenza delle posizioni della Lega e del PD, polarizzate tra una scelta domi-
nante in favore dell’“io” o del “tu”, i messaggi elettorali di Giorgia Meloni mo-
strano una pluralità di opzioni, di volta in volta incentrate sui diversi attori dell’e-
nunciazione, ma con una forte propensione a rappresentare un senso di unità tra 
sé (o il proprio partito) e l’elettorato; si fa notare sin da adesso che, rispetto alle 
strategie di propaganda elettorale delle altre forze politiche fin qui analizzate, la 
campagna di Giorgia Meloni si sviluppa maggiormente sui canali social.
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La formula Pronti, come si mostrerà, rappresenta la parola chiave intor-
no alla quale si declinano diversi messaggi elettorali della leader di FdI: può 
presentarsi estremamente sintetica (in alcuni casi anche da sola: Pronti (Fig. 
32), o arricchita nello slogan che è circolato maggiormente, sotto forma di 
cartellone, nella campagna elettorale: Pronti a risollevare l’Italia (Fig. 31). In 
entrambi i casi, lo slogan risulta volutamente ambiguo, nella misura in cui 
può trasmettere diversi sensi: può essere letto come un’affermazione dell’es-
sere pronti da parte dei politici di Fratelli d’Italia, o può essere interpretato 
come una sorta di invito, una richiesta rivolta agli elettori ad essere pronti, a 
contribuire, attraverso il loro voto, alla realizzazione dell’obiettivo (risollevare 
l’Italia), o, ancora, può riferirsi congiuntamente a parte politica ed elettori 
rappresentati come un tutt’uno. Infatti, la forma plurale ha insita una inde-
terminatezza della referenza e permette, quindi, un riferimento inclusivo/
esclusivo di mittente e ricevente. Il riferimento personale in questo caso non 
passa attraverso l’indicazione del pronome, né attraverso la marca di persona 
nel verbo, che è assente (esplicitato invece, come si analizzerà, in Siamo pron-
ti, accanto a Sono pronta e siete pronti), ma semplicemente attraverso il plurale 
dell’aggettivo predicativo. 

     
Fig. 31 Fig. 3226

Questo modo di realizzare linguisticamente un senso di unione e condivisio-
ne risulta più sottile e meno immediatamente percepibile dell’impiego del 
“noi” inclusivo, eppure è di grande forza, tanto che è stato utilizzato in pas-
sato anche da altre forze politiche. A titolo esemplificativo, si mostrano due 

26 Profilo Twitter di Fratelli d’Italia, @FratellidItalia, 17.08.22.
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manifesti che si inscrivono, il primo, in un contesto elettorale (2003) e il se-
condo, in una campagna di tesseramento al partito (2006). In entrambi casi, il 
senso di appartenenza è veicolato esclusivamente dal plurale dei sostantivi/
aggettivi, tanto più che la sintassi dei due slogan è molto diversa: 

    
 Fig. 33 Fig. 3427

In realtà lo slogan utilizzato da Meloni, pur con una struttura predicativa più 
piena, Siamo pronti, era comparso già il 21 luglio (su Facebook e su Twitter, 
Fig. 35), subito prima dell’avvio vero e proprio della campagna elettorale (le 
elezioni sono state indette con DPR del 21/7/22), proponendo un “noi” de-
cisamente inclusivo. Questo manifesto appare connotato da caratteri propri 
della destra storica, facendo appello ai patrioti, con una formula fortemente 
conativa, Avanti, Patrioti, e richiamando a livello di immagine i colori della 
bandiera nazionale (in analogia con la scelta di Salvini) e il simbolo della 
vittoria nel gesto della Meloni. L’esortazione Avanti, con la componente se-
mantica di deissi spaziale, contribuisce ad ancorare il discorso all’hic et nunc 
dell’enunciazione, insieme alla deissi personale nel verbo, Siamo, il quale, 
inoltre, implica anche un aggancio temporale, ‘(adesso) siamo pronti’: essere 
pronti è risultativo, designa il punto di arrivo di un processo, è momentaneo, 
non durativo, e rappresenta anche una proiezione temporale, coincidendo 

27 Manifesti tratti dalla banca dati manifestipolitici.it.
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con il punto di inizio di un’azione potenziale. Questo manifesto, pubblicato 
precocemente, consente di cogliere un aspetto dell’evoluzione del simbolo 
del partito: si può infatti notare come il logo di Fratelli d’Italia non si presenti 
ancora nella veste che sarà definitivamente messa a punto per le elezioni 
(Fig. 36), nella quale si deciderà di porre ad esponente il nome completo di 
Giorgia Meloni, senza ulteriori qualificazioni (rispetto a quelli di Salvini e 
Berlusconi, etichettati, rispettivamente, come premier e Presidente), ma con 
caratteri di dimensioni marcatamente maggiori rispetto a quelli utilizzati 
per il nome del partito, rendendo di fatto quest’ultimo inglobato in quello 
della leader. Questa osservazione ci porta a rilevare un tratto di personaliz-
zazione anche nella comunicazione elettorale di Fratelli d’Italia; tuttavia, a 
questo punto, risulta tanto più importante sottolineare come, nel confronto 
con il tipo di comunicazione di Salvini, la strategia comunicativa di Giorgia 
Meloni risulti non così contraddistinta da toni personalistici proprio grazie 
alla scelta di puntare su scelte linguistiche che si sviluppano intorno al polo 
della pluralità, inclusiva o esclusiva che sia. 

    
 Fig. 3528 Fig. 36 

In altri luoghi, infatti, la scelta di Giorgia Meloni di utilizzare il plurale (Pron-
ti) risulta funzionale a veicolare un valore di polarizzazione del “noi” esclu-
sivo (‘noi come parte politica’) in contrapposizione dialogica con il “voi” (gli 
elettori). Nello sviluppo della campagna, lo schema dello slogan va riempien-

28 Profili Twitter e Facebook di Fratelli d’Italia, 21.07.22.
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dosi di contenuti più circostanziati che implicano come soggetto dell’agire la 
parte politica: ‘noi di Fratelli d’Italia siamo pronti a governare e a realizzare 
tutta una serie di propositi’, che compaiono via via in diversi manifesti (Fig. 
37-38), creati a partire da video di propaganda presenti sui canali social di 
Giorgia Meloni: 

25 settembre 22 - [simbolo FdI] - Pronti - a dare un sostegno - concreto alle famiglie

25 settembre 22 - [simbolo FdI] - Pronti - a tutelare la casa - degli italiani

25 settembre 22 - [simbolo FdI] - Pronti - a ridare forza - alla volontà popolare 

25 settembre 22 - [simbolo FdI] - Pronti - a ridare sicurezza - alle nostre città (ma si 
noti che nostre è inclusivo)

25 settembre 22 - [simbolo FdI] - Pronti - a proteggere i lavoratori autonomi

25 settembre 22 - [simbolo FdI] – Pronti - a difendere chi fa impresa - rispettando le 
regole. 

    
 Fig. 3729 Fig. 3830

La formulazione linguistica piena, Noi siamo pronti, con esplicitazione del noi, 
compare in un manifesto (Fig. 39) in cui il pronome si manifesta ancora con la 
sua valenza di esclusivo, facendo riferimento alla parte politica, e non si esclude 
anche l’interpretazione di un noi “maiestatico”, dal momento che, a livello di 

29 Profilo Facebook di Meloni, 26.08.22.
30 Profilo Facebook di Meloni. 24.08.22.
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immagine compare sempre e solo la leader di Fratelli d’Italia. Tuttavia, analiz-
zando attentamente l’intero testo, Per l’Italia. Ecco il programma del Centrodestra per 
il Governo dei Patrioti. Noi siamo pronti, si coglie un altro punto di ambivalenza: il Go-
verno dei Patrioti può essere inteso nel senso di ‘dei patrioti che governano’ o ‘dei 
patrioti che sono governati’ in virtù della indeterminatezza semantica del sintag-
ma preposizionale retto da di, che dà origine al genitivo soggettivo o oggettivo.

Fig. 3931

A conferma del pieno sfruttamento dell’ambiguità della formula Pronti, ful-
cro della campagna elettorale, si può notare come nel tempo si manifesti an-
che divaricazione dei riferimenti deittici, con l’effetto di una evidenziazione 
della struttura dialogica: 

Io sono pronta a governare questa Nazione. - Se voi siete pronti - a un Governo libero, 
- il 25 settembre - mettete una croce -  sul simbolo - di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni 
- [simbolo FdI barrato] (Fig. 40);

Sì, sono pronta, - se voi siete - pronti ad avere - un Governo - di persone libere, - che non 
si fanno - comprare e che - vogliono restituire - l’orgoglio - a questa Nazione - [simbolo 
FdI barrato] (Fig. 41).

In queste strutturazioni il ‘noi siamo pronti a governare/risollevare l’Italia’ si 
declina come io sono pronta a governare, da una parte, e voi siete pronti a un Gover-
no, dall’altra: emerge dunque il pronome di I singolare, ma assolutamente privo 

31 Profilo Twitter di Meloni, 12.08.22.
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della forza accentratrice presente nelle testualità di Salvini (o in passato nei mes-
saggi di Berlusconi), sebbene il primo manifesto presenti la firma Giorgia Meloni: 
l’“io” si relaziona sempre al “voi” attraverso il periodo ipotetico che pone la con-
dizione, il fondamento del “patto” tra la Meloni e i suoi elettori32. Nella seconda 
testualità la forza assertiva è marcata dal Sì iniziale che dà all’enunciato la strut-
tura di una risposta ad una domanda, implicando l’interlocuzione con gli elettori, 
comunque attivata dall’impiego del pronome voi; peraltro, la forza pragmalingui-
stica è incrementata dall’uso del dimostrativo (questa Nazione). Nel primo testo, è 
da notare, in contrapposizione con l’atteggiamento emerso nei manifesti del PD, 
l’invito puntuale all’operazione di voto, rivolta a tutti i potenziali elettori: mettete 
una croce sul simbolo di Fratelli d’Italia (contenuto ribadito nell’immagine).  

      
 Fig. 4033                                                Fig. 4134

Il “noi” esclusivo emerge in altri luoghi, sempre però contestualmente a valori 
semantici di inclusività: ad esempio, nel testo La corsa non è finita. Ma gli italiani 
sono con noi. Avanti cosi! (Fig. 42), si può notare come, accanto alla evidente ma-
nifestazione di un “noi” esclusivo (gli italiani sono con noi), si realizzi un senso 
di unità con l’elettorato, veicolato dall’implicito che la corsa è stata comune e 
che è richiesto un ulteriore passo (avanti così!), ancora una volta in una cornice 

32 Sui profili Facebook e Twitter di Meloni compare il 01.09.22.
33 Facebook Meloni, 01.09.22.
34 Twitter e Facebook Meloni, 16.09.22.
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di incitamento verso un’azione congiunta. Anche nell’altro messaggio (Fig. 43) 
si può osservare il gioco di contrapposizione tra un “noi” inclusivo (abbiamo 
bisogno di un governo di persone), come se la stessa Giorgia Meloni fosse nella 
condizione di essere governata, ed un “noi” esclusivo, (noi non ci facciamo inti-
morire, ricattare o comprare), tra l’altro messo in maggiore evidenza attraverso 
l’impiego di caratteri di corpo maggiore e la scelta del colore giallo.  

    
 Fig. 4235 Fig. 4336

Ma è sicuramente più frequente l’impiego, da parte della leader di Fratelli d’I-
talia, di un “noi” inclusivo che mira a consolidare, come già argomentato, un 
senso di unione e condivisione, come emerge dalle immagini che mostrano 
Giorgia Meloni gestalticamente come “figura” in primo piano, sullo “sfondo” 
della folla (Fig.44). Si può notare ancora una volta lo sfruttamento degli ope-
ratori deittici in formulazioni in cui questi sono associati a espressioni ver-
bali che si riferiscono ad azioni da realizzare nell’immediato, ora riempiamo, 
rispetto ad azioni già effettuate, abbiamo riempito. Nello stesso testo si mani-
festa anche la funzione poetica nella ripetizione modulata del verbo riempire.

35 Twitter e Facebook Meloni, 6.09.22.
36 Twitter e Facebook Meloni, 25.08.22.
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 Fig. 4437  Fig. 4538

Nel manifesto in Fig. 45, l’insistenza sul “noi inclusivo” si riconosce nella for-
ma verbale di I plurale, rafforzata dall’uso dell’avverbio insieme. Inoltre, la for-
ma imperativo-esortativa invita ad un’azione immediata e congiunta. L’uso del 
punto esclamativo, come ricordato sopra39, può assolvere a funzioni comunica-
tivo-testuali diverse, ma sempre pragmaticamente molto forti ed efficaci nel 
manifestare differenti tipi di enfasi: negli slogan di Salvini è stato riscontrato un 
impiego del punto esclamativo in atti espressivi, mentre nei messaggi elettorali 
di Giorgia Meloni si rileva un uso in atti iussivi o direttivi, i quali esprimono una 
richiesta, che può variare dall’ordine all’invito (Lala 2018 e 2019). Come eviden-
te, in questa testualità non è veicolato alcun valore semantico di coercizione, 
ma un incitamento, che va nella direzione del coinvolgimento con l’elettorato 
(espresso anche nel manifesto in Fig. 42). Si noti, per contro, una diminuzione 
della funzione d’appello, indiziata dalla comparsa di una isolata forma imper-
sonale, si vota, rispetto alle più frequenti vota o voto, che saranno commentate 
più avanti: con ogni probabilità, ciò si spiega con il fatto che il manifesto è stato 
pubblicato il giorno stesso delle elezioni e pertanto acquisisce tratti tipici dell’e-
sercizio della funzione referenziale, dando informazioni sull’orario del voto. 

37 Twitter e Facebook Meloni, 23.09.22.
38 Twitter e Facebook Meloni 25.09.22.
39 Par. 3.1.
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L’esortativo inclusivo ricompare in altri manifesti, pubblicizzati sulle pa-
gine “social”, tanto di Giorgia Meloni, quanto di FdI (e di altri esponenti del 
partito), in cui l’invito è rivolto simultaneamente all’elettorato e alla propria 
parte politica, con l’obiettivo di realizzare un contrasto con l’altra parte poli-
tica, rappresentata linguisticamente come schieramento politico (la sinistra) 
(Fig. 46) o con un semplice deittico (li in teniamoli) (Fig.47):: 

    
 Fig. 4640 Fig. 4741

Si può notare come l’aperta contrapposizione con la parte antagonista (“loro”/
la III persona) sia realizzata, oltre che dai testi, attraverso diversi espedienti: 
nel primo manifesto (Fig. 46) le proposte politiche del PD vengono poste su un 
piano subordinato rispetto a quello in cui compare l’immagine della Meloni con 
il suo messaggio elettorale, rendendole come nascoste, semi-cancellate (ma tut-
te chiaramente leggibili), vale a dire “neutralizzate” dall’eventuale vittoria di 
FdI. Da notare che il simbolo del PD appare attraversato da una linea spezzata, 
rendendo il messaggio, nella sua interezza, non particolarmente pacato (questo 
espediente grafico è presente anche in manifesti di Salvini in cui viene usato 
l’argomentum ad personam). Nell’altro (Fig. 47), la contrapposizione è ancora più 
violenta, nel mettere in opposizione non proposte o orientamenti politici, ma 
persone (qui si riconosce un tratto di personalizzazione che avvicina ancora 

40 Facebook e Twitter Meloni, 2.08.22.                 
41 Facebook Fratelli d’Italia, 29.07.22.



243Strategie linguistiche nella campagna elettorale

AION-L n. 12/2023 n.s.

Meloni a Salvini), attraverso espedienti esclusivamente visivi: le immagini dei 
rappresentanti della sinistra sono in bianco e nero, con espressioni del volto 
poco rassicuranti, mentre Giorgia Meloni è a colori e sorridente.

Ma, come anticipato, Giorgia Meloni sfrutta un’ampia gamma di mezzi lin-
guistici: in altri manifesti la contrapposizione viene esplicitata proprio attraver-
so l’uso dei pronomi Noi e Loro. In particolare, nel manifesto in Fig. 49 emergono 
tutte e tre le persone: la prima plurale (esclusiva) noi, la terza plurale per la con-
troparte, loro, e la seconda singolare nell’imperativo scegli. Peraltro, si fa notare 
come questa contrapposizione sia perfettamente parallela a quella di Salvini, 
riproducendo la scelta di fondo dei due leader: Matteo Salvini privilegia l’“io”, 
a cui contrappone un “lui/lei” (si vedano le Figg. 17-18) mentre Giorgia Meloni, 
insiste sul “noi” rispetto al quale crea contrasto con un “loro”. Si fa notare anche 
in questo caso il ruolo giocato dai simboli di partito: i due manifesti rendono vi-
sibile l’evoluzione del simbolo di FdI, che nel primo manifesto non presenta an-
cora il nome di Giorgia Meloni; nel contempo si rileva nuovamente l’intervento 
sul simbolo del PD, spezzato da una linea che ne evoca la sconfitta. 

    
 Fig. 4842 Fig. 4943

42 Facebook Meloni, 24.07.22.
43 Twitter Meloni, 19.08.22.
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In pochi dei manifesti elettorali di Giorgia Meloni (presenti sui canali “social” 
Twitter e Facebook, tanto della stessa Meloni quanto di FdI) risulta linguisti-
camente in primo piano la seconda persona singolare in funzione di appello, 
prototipicamente rappresentata dalla forma imperativa del verbo, vota, leggi:

[simboli di FdI e PD con percentuali dei sondaggi] - Il 25 settembre - vota da Patriota

Elezioni politiche - 25 settembre 2022 - [simbolo FdI] - Leggi - il programma - elettorale 
- dei patrioti

Il 25 settembre, - il futuro dell’Italia - lo deciderai TU. [simbolo FdI] - Vota Giorgia 
Meloni, - di lei ti puoi fidare

IL 25 SETTEMBRE - SCEGLI LA COERENZA - [simbolo FdI] - VOTA - GIORGIA MELONI.

Proprio l’uso della II persona singolare ha una presa emotiva maggiore ri-
spetto alla corrispondente plurale, dal momento che sembra chiamare in 
causa specificamente ogni singolo destinatario del messaggio. Non a caso, 
quest’uso, sebbene solo in parte, è sovrapponibile allo slogan Scegli, utilizzato 
dal PD, forma che compare anche nell’ultima tra le testualità sopra riportate.

L’enfasi sul destinatario in quanto individuo, con evidenziazione grafica 
del pronome di II singolare, TU (reso con caratteri maiuscoli) è realizzata in 
una sintassi che presenta dislocazione e ordine marcato OVS (il futuro dell’I-
talia lo deciderai TU), in cui, però, è proprio il soggetto ad essere focalizzato; 
peraltro, l’enfasi sulla II persona è amplificata dalla ripresa tramite la forma 
obliqua (ti) e si realizza in una formulazione linguistica in cui nel gioco dei ri-
ferimenti deittici compare, forse come unica volta, il ricorso al pronome di III 
persona femminile singolare, lei (il manifesto è presente sul profilo Facebook 
di FdI). Da notare che in questa strutturazione la funzione di appello, e quindi 
l’invito al voto, è realizzata attraverso un imperativo futuro44. In questi mes-
saggi elettorali si può osservare il ricorrere della dimensione patriottica, già 
emersa nel testo Avanti, Patrioti. Siamo pronti (Fig. 35), tipica della comunica-
zione politica della destra, e strettamente connessa alla retorica esaltazione 
della dimensione nazionale, già vista in Salvini con il richiamo all’Italia, agli 
italiani e al tricolore.                

44 Forma riconosciuta solo da alcuni studiosi, tra cui Dardano e Trifone (1997: 324).
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Altri manifesti offrono ulteriori spunti di analisi relativamente al gioco 
della deissi personale;  quello in Fig. 50, pubblicato appena due giorni prima 
del 25 settembre, suggerisce una forte identificazione, di pensieri e intenti, 
tra il soggetto politico e l’elettorato, mittente e destinatario: in una strut-
turazione linguistica in cui Io amo l’Italia rappresenta il cuore del messaggio 
elettorale – in caratteri nettamente più grandi rispetto al resto del testo – ed 
è presentato come l’enunciato di ciascuno degli elettori (Quando domenica vi 
recherete a votare, pensate con orgoglio: “Io amo l’Italia”), si noti come questo sia 
visivamente associato alla figura di Giorgia Meloni ed è, pertanto, ad un pri-
mo sguardo, percepito come enunciazione della leader politica di FdI. 

Fig. 5045 

Questa strategia, che mira all’inclusività in un modo più sottile rispetto al 
consueto uso del “noi”, si realizza in altri due manifesti, comparsi sui canali 
social di FdI, in cui l’identificazione tra mittente e destinatario è veicolata 
in modo esplicito con la forma verbale voto, rafforzata nel primo manifesto 
dall’enfatico io:

IL 25 SETTEMBRE - [simbolo FdI] - IO VOTO GIORGIA 

[simbolo FdI] - IL 25 SETTEMBRE - VOTO GIORGIA MELONI - SENZA ALCUN DUBBIO.

45 Twitter e Facebook Meloni 23.09.22.
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Questa tecnica è stata, d’altra parte, già rilevata anche nell’hashtag usato da 
Salvini #25settembrevotolega e, in misura ridottissima, anche da parte di Letta, 
#VotoPD e #25settembrevotoPD. 

Sempre nel primo manifesto è da notare anche l’uso del nome proprio, 
che, come è stato rilevato da più parti, rappresenta un ulteriore tratto di 
personalizzazione, tendenza al populismo e predilezione per un tipo di lin-
guaggio familiare. In questo senso, l’uso del solo nome di battesimo - inau-
gurato con riferimenti a Silvio, Matteo, Beppe - è stato visto come ulteriore 
indizio del passaggio al paradigma del “rispecchiamento” (Coletti 2013). 
D’altra parte, anche la recente campagna elettorale per il Presidente della 
repubblica francese ha visto l’affermarsi di questo modello con manifesti 
elettorali di Marine Le Pen, in cui è comparso il solo nome di battesimo della 
candidata, Marine Présidente – Femme d’État, con l’obiettivo di realizzare un 
avvicinamento con l’elettorato (si veda La Fauci 2022).

Inoltre, la formula elettorale Io voto Giorgia evoca immediatamente lo slo-
gan che è stato parte della comunicazione politica di Giorgia Meloni prima 
della campagna elettorale stessa: Io sono Giorgia. In quest’ultimo, la coinci-
denza tra mittente e destinatario era assente a favore di una forte focaliz-
zazione sul mittente e un prevalere della funzione emotiva, configurando 
un forte esempio di personalizzazione46. È quindi tanto più significativo che 
Giorgia Meloni abbandoni questa prospettiva comunicativa in occasione 
della campagna elettorale, in favore di formulazioni linguistiche che, come 
evidenziato fin qui, sono piuttosto incentrate sulla pluralità inclusiva. A 
questo proposito, si può notare come i sostenitori della leader di FdI rispon-
dano al gioco di identificazione promosso dagli slogan elettorali, creando 
cartelloni che riprendono, variandolo, proprio il noto slogan: NOI SIAMO 
Giorgia (Fig. 51), aprendo ad una interpretazione che sta per ‘noi siamo te’, 
‘noi siamo tutte le cose che rappresentano la tua identità politica’, ‘noi sia-
mo una cosa sola’. 

46 Lo slogan, come noto, è diventato anche il titolo di un libro a firma di Giorgia Meloni (Io 
sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, Milano, Rizzoli, 2021) e ha dato via ad una serie di meme, e di 
riprese da parte di altri noti personaggi pubblici, tra cui la cantante Giorgia. 
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 Fig. 51 Fig. 52

 
La rilevanza e diffusione di questo slogan si conferma anche nella ripresa in-
ter-testuale da parte di Emma Bonino che ne riproduce lo schema (in Io sono 
EMMA) con un chiaro intento di contrapposizione, per quanto non esplicita 
(Fig. 52). In questo senso, la formula Io sono Giorgia mostra caratteri propri 
dello slogan in senso stretto. 

4. Conclusioni

L’analisi dei manifesti elettorali prodotti per le politiche del 25 settembre 
2022 ha confermato le ipotesi avanzate nell’introduzione. Un primo obiettivo 
è consistito nel mostrare come le testualità presenti nei manifesti elettorali 
possano essere considerate forme condensate del discorso politico contem-
poraneo, manifestandone alcuni caratteri rilevanti, tra cui la personalizzazio-
ne e il leaderismo. È stato infatti possibile mettere in evidenza come questo 
aspetto, tradizionalmente più marcato nella comunicazione politica delle 
destre, sia fortemente caratterizzante dei manifesti di propaganda elettorale 
della Lega e di Fratelli d’Italia, mentre si presenti in misura minore nella 
campagna elettorale del Partito Democratico, che, non a caso, ha aderito alla 
scelta dominante di far comparire l’immagine del leader solo nella seconda 
fase della campagna elettorale. 

L’indagine ha mostrato come i testi presenti nei manifesti elettorali ap-
paiano tendenzialmente poco raffinati in termini sintattici e retorici e ciò ha 
portato all’ipotesi di classificarli come “slogan deboli”. Rispetto agli slogan 
in senso stretto, molti dei testi analizzati mancano di alcune caratteristiche 
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canoniche di questo genere di testualità: impiego di meccanismi di natura 
eufonica, che garantiscono la memorizzazione e la riproducibilità; uso di 
figure retoriche; impiego della tecnica della ripetizione, con variazione, di 
espressioni ampiamente circolanti. Al di là dei pochi casi messi in evidenza 
(ad esempio, Ridateci Salvini a difendere i confini; Per la salute, per l’economia, per 
i nostri figli; Giù le tasse sul lavoro, su i salari; Lei/lui non crede […] io ci credo; Abbia-
mo riempito […] ora riempiamo; io sono Emma) nei messaggi elettorali analizzati 
è stato constatato, per lo più, l’impiego di un linguaggio “telegrafico”, volto 
alla semplice evocazione dei temi cardine dello schieramento politico, per 
quanto tra di loro molto distanti (Stop Fornero! Sì quota 41; Lavoro sottopagato 
/ Salario minimo). Se, dunque, il carattere della brevità avvicina il linguaggio 
dei manifesti elettorali a quello pubblicitario, è possibile sostenere che esso 
se ne allontani per altri aspetti di rilievo: per questo motivo, in questo lavoro, 
si è preferito parlare spesso di “testualità”, “messaggi elettorali” piuttosto 
che di “slogan”.

L’attenzione è stata dedicata quindi a rilevare e descrivere, nei manifesti 
oggetto d’analisi, le diverse scelte operate dalle forze politiche relativamente 
ai meccanismi di riferimento personale, che implicano strategie di avvicina-
mento e distanziamento tra mittente/politico (I persona), destinatario/elet-
tore (II persona) e terza componente dello schema enunciativo (i fatti, l’altra 
parte politica, la III persona). Se ai testi presenti nei manifesti elettorali non 
è assegnato il compito di veicolare contenuti significativi, e tanto meno di 
strutturarli linguisticamente in un modo che risulti incisivo, appare eviden-
te come essi siano concepiti per realizzare il semplice ruolo di mantenere il 
dialogo con l’elettorato, esercitando allo stesso tempo funzione fatica e co-
nativa. L’analisi presente in questo lavoro ha mostrato come, nel realizzare 
questo obiettivo, le diverse forze politiche manifestino strategie differenti, 
che fanno emergere di volta in volta un ruolo maggiore assegnato al locuto-
re, o al destinatario o alla persona politica del “noi”, che può unire locutore 
e destinatario. L’analisi ha confermato come le scelte delle forze politiche 
in esame siano polarizzate anche rispetto a questo parametro: la Lega, con 
Salvini, mostra una dominanza dell’“io” (Credo), mentre il PD oscilla tra una 
III persona (vincono le idee) e una II (Scegli), laddove Fratelli d’Italia, con Gior-
gia Meloni, mostra di sfruttare appieno tutte le diverse possibilità, puntando 
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molto sul “noi”, tanto inclusivo (teniamo la sinistra lontana; scriviamo la storia 
insieme; riempiamo le urne) quanto esclusivo (Noi siamo pronti; gli italiani sono 
con noi), o su una I persona (io sono pronta) che manifesta sovrapposizione e 
identificazione con il destinatario/elettore (io amo l’Italia, io voto Giorgia).  

In conclusione, anche focalizzando il punto di vista sull’analisi dei riferi-
menti deittici di persona, è possibile cogliere un forte divario tra le scelte co-
municative delle forze contrapposte: la destra, più incline alla personalizza-
zione, sia nel senso di una identificazione del progetto politico con la persona 
del leader, sia in quello della rappresentazione di una soggettività condivisa 
di istanze e sentimenti tra elettori e eligendi, e la sinistra, tradizionalmente 
volta alla prospettiva referenziale e/o all’appello all’elettore. 
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Parlare di niente. Appunti per un lessico dell’inesistente

Abstract
Negli studi linguistici contemporanei sono stati rivisitati alcuni temi classici della 
speculazione filosofica, come l’essere e la definizione, che hanno attirato l’interesse 
dei linguisti per una diversa prospettiva d’indagine. In questo articolo proponiamo 
di allargare l’interesse a un tema altrettanto affascinante: niente. Niente e molti altri 
lessemi (a partire dal quasi-sinonimo nulla) formano il lessico dell’inesistente, presente 
in italiano come in tutte le lingue naturali. Per iniziare il lavoro, discuteremo alcune 
descrizioni metalinguistiche.

Parole chiave: lessicologia, semantica, metalinguaggio

In contemporary linguistic studies, some classical topics of philosophical speculation, 
such as being and definition, have been revisited, attracting the interest of linguists for 
a different perspective of inquiry. In this article, we propose to extend this interest 
to an equally fascinating topic: niente (nothing, nothingness). Niente and many other 
lexemes (starting with the near-synonym nulla) form the lexicon of the non-existent, 
present in Italian as in all natural languages. To begin the work, we will discuss some 
metalinguistic descriptions.

Keywords: lexicology, semantics, metalanguage

Introduzione

Negli studi di linguistica contemporanea sono stati rivisitati alcuni temi clas-
sici della speculazione filosofica, che hanno attirato l’interesse dei linguisti 
per una diversa prospettiva d’indagine. Il riferimento più immediato è all’es-
sere e alla definizione, oggetto di un’attenzione millenaria a partire dalla filo-
sofia greca antica. 
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In questo breve articolo proponiamo di allargare l’interesse a un tema al-
trettanto affascinante: niente. Il lavoro che presentiamo vuole avviare una ri-
flessione sistematica su niente e i molti lessemi (a partire dal quasi-sinonimo 
nulla) che formano il lessico dell’inesistente, presente in italiano come in tutte 
le lingue naturali. Effettueremo una prima ricognizione sulle descrizioni me-
talinguistiche legate a niente nella semantica strutturale e cognitiva, nelle 
opere di Robert Martin, George A. Miller e Anna Wierzbicka indicando alcune 
linee di ricerca che ci sembrano particolarmente promettenti. Da questo, il 
carattere di ‘appunti’ con il proposito di avviare una ricerca sistematica. 

1. Come ben sappiamo, nella cultura occidentale la speculazione filosofica 
e la riflessione sul linguaggio appaiono inestricabilmente collegate. Partendo 
dalla filosofia greca, un riferimento immediato è all’essere e alla definizione. 
L’essere costituisce un tema fondante e ad esso si collegano l’essenza, l’esistenza 
e la categorizzazione. La costruzione di un sistema di categorie del pensiero si 
basa sulla concezione di ciò che è; come afferma Benveniste (1958/1966: 70) 
discutendo il sistema aristotelico:

Au-delà des termes aristotéliciennes, au-dessus de cette catégorisation, se déploie 
la notion d’ « être » qui enveloppe tout. Sans être un predicat lui-même, l’ « être » 
est la condition de tous les prédicats. Toutes le variétés de l’ « être-tel », de l’ « état 
», toutes les vues possibile du « temps », etc., dépendent de la notion d’ « être ».

Ma Benveniste aggiunge che la possibilità di sviluppare “toute la métaphy-
sique grecque de l’ « être »” si è basata sulla particolare struttura del greco, che 
metteva a disposizione un elemento flessibile e multiforme, mancante, ad esem-
pio, nell’Ewe. L’ “εἶναι“ consentiva di “faire de l’ « être » une notion objectivable, 
que la réflexion philosophique pouvait manier, analyser, situer comme n’im-
porte quel autre concept” (p. 71). In questo senso, la lingua si conferma come la 
struttura che “donne sa forme au contenu de pensée”; in modo esplicito, Benve-
niste rileva che “[l]a forme linguistique est donc non seulement la condition de 
transmissibilité, mais d’abord la condition de réalisation de la pensée”. (p. 64)

Ancora, ripercorrendo la storia del verbo essere, Moro (2010) mette in 
evidenza aspetti che gettano una luce nuova sulla questione: la varietà delle 
fenomenologie lessicali delle diverse lingue, la dimensione combinatoria e 



255Parlare di niente

AION-L n. 12/2023 n.s.

pragmatica (temi su cui torneremo più avanti), per giungere alla conclusione 
che “[i]l verbo essere, dunque, è vuoto, come sono vuoti tutti gli elementi che 
compongono la grammatica”. Essere offre, in certe lingue, ma non in tutte, 
la possibilità di segnalare la proiezione che la lingua opera “sulla realtà del 
mondo per il tramite della grammatica” (p. 240), in particolare per l’inter-
pretazione del tempo fisico. “Il tempo della grammatica, infatti, non è un 
semplice riflesso del tempo fisico, ma costituisce una struttura interpretativa 
specifica di questo «fenomeno»”; il tempo grammaticale, allora, è l’elemento 
universale (insieme linguistico e cognitivo), mentre essere è uno degli stru-
menti che, insieme ad altri, può essere usato nelle lingue per esprimerlo.

La definizione (Peruzzi 1983, Sager 2000) è lo strumento euristico che con-
sente di determinare caratteristiche e proprietà di un definiendum x usando un 
definiens y. La relazione tra x e y dà la possibilità, in questo modo, di chiarire le re-
lazioni tra parole e cose e tra parole tra di loro (word-thing e word-word definitions 
nella terminologia di Robinson 1954). In ambito linguistico, Bierwish & Kiefer 
(1969) hanno studiato la creatività lessicale delle definizioni, distinguendo tra 
definizioni analitiche e introduttive. Le prime stabiliscono un’equivalenza lessicale 
tra il definiendum e il definiens e, quindi, non aggiungono nuove parole nella lin-
gua, mentre le seconde ampliano il patrimonio lessicale. La distinzione recupera 
il valore discorsivo delle definizioni e l’alternanza tra tema e rema. Se le espressio-
ni x e y sono note sia al mittente che al ricevente, la definizione non porta ad un 
arricchimento lessicale, ma segnala soltanto la possibilità di usare x al posto di 
y nei diversi contesti.  Al contrario, se tra x e y c’è un’asimmetria informativa, la 
definizione porta alla creazione di una nuova parola (come espressione fonica e 
come contenuto concettuale), arricchendo la competenza lessicale.

Proseguendo su questa linea, Robert Martin ha considerato il valore naturale 
della definizione. In un noto articolo dedicato alla définition naturelle così si esprime:

la définition naturelle vise à saisir le contenu naturel des mots, c’est-à-dire le 
contenu plus ou moins vague que spontanément - et souvent inconsciemment 
- les locuteurs y associent. La définition naturelle est ainsi plus ou moins juste. 
Son contenu évolue avec celui des objets qu’elle entend cerner (Martin, 1990: 87).

2. Veniamo adesso al tema centrale del nostro lavoro: niente e il lessico dell’i-
nesistente. L’affermazione che costituisce il titolo di questo articolo (e che ri-
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corre in molti studi di carattere filosofico) è, in realtà, una domanda costante 
in filosofia:

Peut-on penser et dire le rien? Ou bien, parler du rien, est-se déjà ne rien dire 
– c’est-à-dire se contre-dire? Depuis l’interdit promulgué par Parménide, la 
philosophie n’a cessé d’explorer les deux branches de cette alternative: soit 
pour nier le bien-fondé de toute pensée du rien, soit pour tenter d’en tracer 
les limites légitimes   (Claude Romano  in Laurent & Romano 2011b: 11)

Parlare di niente sembra costantemente un paradosso, legato alle dicotomie 
essere/non-essere e possibile/impossibile e alla necessità. Ma il problema attraver-
sa tutta la storia della filosofia (Givone 2003), da Parmenide ad oggi, testimo-
niato da pagine fondamentali come la tavola del niente che conclude l’Appen-
dice del secondo libro dell’Analitica trascendentale della Critica della ragion pura1.  

Sintetizzando “[l]e molteplici elaborazioni del concetto di nulla (o niente) 
che sono state prodotte lungo la storia della filosofia occidentale”, Fanciul-
lacci (2006: 7697-7698) individua due concezioni generali: “la prima è quella 
del nulla come non-essere, ossia come assoluta assenza di ogni positività: il 
nulla assoluto. […] la seconda […] è quella per cui esso è la negazione di un do-
minio determinato dell’essere: è il nulla relativo”.

Laurent (2006b: 8-9), più analiticamente, distingue cinque sensi nel “dire 
le néant “, passando dal “néant suressentiel de l’Un ou de Dieu” al “non-
être de l’alterité”, al “non-étant du devenir”, al “presque-rien de la matière” 
fino al “rien radical”. Entra in gioco la negazione: “[l]a negazione, e quindi il 
linguaggio”, come afferma Cimatti (2013: 42) discutendo l’opera di Wittgen-
stein, “trasforma il «mondo» in «realtà»”: “Pensare il mondo com’è significa 
anche pensare il mondo come non è”. E questo è possibile soltanto con il lin-
guaggio; con le parole di un linguista, “la negazione pertiene solamente al 
livello della pura rappresentazione linguistica del mondo, non è nel mondo” 
(Moro 2010: 172)

 Infine il nulla si collega alla libertà. Come afferma Givone (2003: 55) par-
lando dell’Apocalisse, “Il nulla che, negando la ragione di ciò che è (perché 

1 La traduzione della Kritik der reinen Vernunft kantiana a cui facciamo riferimento è quella 
di G. Gentile e G. Lombardo Radice con la revisione di V. Mathieu (1959), condotta sulla seconda 
ed. del 1787.
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questo, perché quello, perché in generale qualcosa e non il nulla), restituisce 
l’essere a se stesso. Alla sua estasi, al suo estatico stare. Dunque alla libertà”.

3. Insieme al niente e al nulla, la speculazione filosofica ha lungamente tratta-
to gli oggetti inesistenti e, com’è noto, in epoca contemporanea, la discussione 
su questo tema ha avuto un rinnovato interesse con l’opera di Alexius Mei-
nong (Perszyk 1993).

Antony Everett nel suo libro The Nonexistent (2013: 1) elenca “fictional and 
mythical objects, and sometimes the entities posited by failed scientific the-
ories and the denizens of our dreams and hallucinations”2, oggetti che abbia-
mo presenti nella nostra mente, ma di cui non possiamo dimostrare l’esisten-
za. Oggetti, però, di cui parliamo e che influenzano concretamente la nostra 
vita, come quando andiamo al cinema o a teatro per vedere materializzata 
l’esistenza dei pirandelliani sei personaggi in cerca d’autore. 

Presentando le ricerche moderne e contemporanee, Reicher (2022) pone 
al centro del problema il rapporto tra essere ed esistere, tra c’è ed esiste. Nella 
tradizione di Frege e Quine non viene rilevata la differenza tra questi usi che, 
nelle formule logiche, sono resi con l’uso del quantificatore esistenziale Ǝ che 
acquista, quindi, “ontological import”: “Ǝx (…x…)”. Al contrario, nella tradi-
zione meinongiana si distingue tra questi usi, introducendo nelle formule il 
predicato di esistenza E!: “Ǝx (E!x)”.

La questione ha caratterizzato praticamente tutta la filosofia del Novecen-
to, con apporti fondamentali come la teoria delle descrizioni definite di Rus-
sell, e rappresenta tutt’oggi un complesso ambito di indagine per moltissimi 
ricercatori. In questa sede, citeremo soltanto due autori che esprimono nei 
loro lavori le due posizioni divergenti. Nello studio già citato, Everett (2013: 
3) sostiene che postulare l’esistenza di oggetti inesistenti porti a un’ontologia 
in cui troviamo “ontically vague objects, cases of vague exist ence, genuine 
totalities of indeterminate cardinalities, and to entities which flout the laws 
of logic and identity”. Più utile, per l’A., è ipotizzare che tutto questo possa 
avvenire “not in reality, but merely within the scope of the  make-believe that 
there are fictional characters”. Si tratta, quindi, di elaborare una teoria co-

2 A questo elenco si possono aggiungere i numeri e molto altro ancora, cfr. Azzouni (2010).
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gnitivamente motivata che parta dal rapporto (spesso, l’identità) tra creden-
ze e immaginazione, sul modello degli stati mentali fittizi di Nichols & Stich 
(2000).

D’altro lato, Terence Parsons (1980) sostiene che un’ontologia in cui ci sia 
posto per oggetti inesistenti è pienamente legittima e ci consente proprio di 
parlare delle esperienze quotidiane come, ad esempio, i sogni:

The claim here is that it is legitimate to assume that there are physical objects 
because, among other things, this shared assumption greatly simplifies re-
ports of our experiences. I claim that it is legitimate to assume that there are 
nonexistent objects for exactly the same reason – it simplifies reports on our 
experiences in exactly the same way (Parsons 1982: 370)
 

4. Nel titolo di questo articolo niente è in carattere corsivo e non preceduto da un 
determinativo proprio per indicare il focus del nostro progetto: lo studio lessica-
le delle espressioni che, nelle lingue, testimoniano il modo in cui i parlanti usa-
no parole per l’inesistente. Questo lessico è complesso. Limitiamoci alla lingua 
italiana e constatiamo subito che esistono due lemmi tra loro ampiamente sino-
nimi: niente e nulla. I due lemmi compaiono nel Vocabolario degli Accademici della 
Crusca fin dalla prima edizione (1612: vol. 3, 343); in essa troviamo che Niente è 
glossato in senso negativo come (a) Nulla, Non punto, Voce, che denota privazione, e 
negazione, ma anche in senso positivo come (b) alcuna cosa (Quando si usa per via 
di domandare, o di ricercare, o anche di dubitare, ha senso affermativo). A sua volta, 
Nulla (vol. 3, 367) è glossato con Niente e l’avvertenza immediata che come quella 
stessa particella interamente si regola. Naturalmente niente e nulla sono utilizzati 
estesamente nelle glosse di altri lemmi e in molte espressioni polirematiche.

  Passando alla situazione attuale, il Nuovo vocabolario di base della lingua 
italiana3 (De Mauro 2016), descrive i due lemmi come appartenenti al vocabo-
lario fondamentale. Per niente sono registrati quattro usi: (a) pronome indefi-
nito invariabile; (b) sostantivo maschile invariabile; (c) aggettivo invariabile, 
e (d) avverbio. Nelle glosse abbiamo nessuna cosa, nulla, l’assenza di qualcosa, il 
nulla accanto a qualcosa, inezia, poca cosa. Il lemma è presente, inoltre, in una 
trentina di espressione polirematiche. 

3 Cfr. Vocabolario di Base on-line (https://dizionario.internazionale.it/).
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Per nulla sono registrati tre usi: (a) pronome indefinito invariabile; (b) 
sostantivo maschile invariabile e (c) avverbio. Nelle glosse abbiamo nessuna 
cosa, niente, ciò che non esiste, condizione di inesistenza accanto a qualcosa, inezia, 
poca cosa. Il lemma è presente, inoltre, in una quindicina di espressione po-
lirematiche.

Sia niente che nulla sono legate alla voce non essere, come termine specia-
listico filosofico che indica la condizione di non aver vita, di non avere realtà. Per 
nulla è registrato l’uso tecnico in logica formale per indicare la classe che non 
ha alcun elemento. 

Il VdB registra per niente e nulla una varietà d’usi che spazia dalle locu-
zioni pragmatiche (non è niente / non è nulla) al figurato (essere niente / essere 
nulla). L’elenco degli usi e delle espressioni a diversi livelli di idiomaticità si 
allunga notevolmente consultando i vocabolari contemporanei, e le conver-
sazioni quotidiane testimoniano che niente e nulla sono ben presenti nella 
competenza lessicale del parlante. 

Al di là della tendenza a fornire una definizione circolare, la glossa les-
sicografica ci consegna una tensione tra un valore negativo (niente e nulla 
come risultato della negazione applicata a un x che perde, in questo modo, 
la sua esistenza; più radicalmente ancora, essi indicano la mancanza totale di 
esistenza) e un valore positivo (niente e nulla come qualcosa di esistente, ma 
comunque di scarso rilievo, in termini di quantità o valore).

5. A partire da niente e nulla si sviluppa un lessico ampio e variegato. Da de-
rivati e composti (annientare, annullare, nullità, nonnulla, nientemeno, nullaosta, 
nullatenente) si passa ai lessemi che incorporano nel loro significato l’inesi-
stente. Così pensiamo ad annichilire (e derivati), che segnala il ridurre a niente 
o a zero che “indica la mancanza di ogni unità, cioè è il numero cardinale 
dell’insieme vuoto (o privo di elementi)” (Vocabolario Treccani on-line https://
www.treccani.it/vocabolario/). Ancora, è il “punto di annullamento”: “uno 
zero di una funzione f(x) è un qualsiasi valore della x per il quale la funzione 
si annulla, cioè assume valore uguale a zero; di qui il modo prov. zero via zero 
fa (o dà) zero, dal niente non si ricava niente”.

La definizione di zero ci porta a considerare vuoto, vuotare e la lunga serie 
di lessemi che fanno riferimento alla mancanza: da assente ad assentarsi, da 
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comparire a scomparire, da scarico a esaurito. In tutti questi casi siamo di fronte 
a una situazione in cui l’esistente diventa inesistente o viceversa (riempire, pre-
sentarsi e così via).

Si apre, poi, il vasto campo degli indefiniti, a partire da nessuno e nessuna, che 
nelle lingue formano un insieme eterogeneo; come afferma Martin (1966: 11):

les indéfinis surprennent par un ramassis de formes disparates, étrangement 
hétéroclites, que n’assemble aucun lien de parenté morfologique. Quel rap-
port entre tout et chaque, pourtant si proches de sens? entre rien et quoi que ce 
soit, entre plusieurs et quelques? En fait, la notion d’indéfini couvre un champ 
grammatical riche de nuances et d’aspects divergents qui expliquent la dispa-
rate du système sémiologique.

La presenza degli indefiniti nelle lingue naturali (cfr., ad esempio, Dryer 2013 
e Haspelmath 2013 in WALS - Dryer & Haspelmath 2013) testimonia in modo 
evidente la relazione tra quantità e negazione e su questo torneremo in se-
guito. 

6. Nell’ambito del lungo lavoro di realizzazione del Trésor de la Langue Française 
(oggi disponibile in formato elettronico TLFi : Trésor de la langue Française in-
formatisé, http://www.atilf.fr/tlfi, ATILF – CNRS & Université de Lorraine), 
Robert Martin ha pubblicato un celebre saggio su Le mot “rien” (1966), che 
costituisce un punto di partenza obbligato per chi si occupa di questo ambito 
lessicale. Il libro ha una prospettiva sia sincronica che diacronica, basandosi 
sulla ricca documentazione disponibile per il Trésor. 

Martin colloca lo studio di rien nel quadro del lessico complessivo della 
lingua, secondo la visione sistematica che caratterizza gli studi strutturalisti. 
L’uso di un mot non è isolato, ma si collega ai concurrents e si comprende pie-
namente attraverso un esame delle caratteristiche combinatorie. 

L’A. parte dall’uso di rien nelle espressioni negative e, in particolare, dal-
la combinazione con ne. Riprendendo la definizione di Damourette - Pichon 
(1928) parla di uso forclusif: “Rien comme pas, goutte, personne, etc. complète la 
négation introduite par ne et forclot de la realité ce qui n’existe pas (Martin 
1966: 21).

Secondo Martin, rien chiude il processo di negazione aperto da ne, ele-
mento discordantiel. “Le discordantiel ne signifie qu’une orientation négati-
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ve”, ma questo orientamento è aperto e imperfetto e viene concluso dal se-
condo elemento, che può variare il campo della negazione:

La comparaison de ne… rien avec ne… pas ou ne… point éclaire l’originalité pro-
pre de chacun de ces tours. A opposer, en effet, « Je ne l’examine pas » et « Je 
n’examine rien », on conclut de la disparition du pronom le à la fonction objet 
du forclusif rien. Alors que pas  se borne à trascender la négation du verbe, rien 
nie tout le champ des objets possibile et parfait de ce mouvement negatif la 
négation immanente du discordantiel (p. 23).

In sintesi, la negazione aperta da ne ha un carattere immanente, legato al verbo, 
che diviene transcendente quando il processo è concluso da rien, che annulla il 
campo degli oggetti (nominali) possibili. Ma ancora, rien mostra un uso dinamico 
e può collegarsi all’elemento discordantiel per proseguire la negazione in modalità 
immanente (ne… rien que …) o per costituire un elemento autonomo, nominale. 

Martin introduce nella descrizione un elemento fondamentale: il conti-
nuum. Questo elemento è ben noto nella tradizione strutturalista, che costan-
temente fa riferimento alla  massa del pensiero che prende forma nelle lingue; 
così Eco (1975: 77) parla di “un continuum di possibilità fisiche, di eventi psi-
chici, di comportamenti e di pensieri a cui il sistema ha conferito un ordine 
selezionandovi un insieme strutturato di unità semantiche”.

Martin interpreta il continuum in un modo complesso (rappresentato grafica-
mente nei numerosi schemi del suo libro), che collega aspetti linguistici e cogni-
tivi. Rien svolge il suo cinétisme negatif sul piano sintattico e contemporaneamente 
semantico, passando dall’essere un elemento grammaticale che completa il pro-
cesso negativo fondato sul verbo alla piena sostanza di un elemento nominale:

Alors qu’en situation forclusive et en corrélation avec le discordantiel, rien 
niait un champ de virtualités sans avoir de lui-même aucune substance pro-
pre, aucune « masse sémantique » autonome, il acquiert désormais le poids 
d’un mot « plein », c’est-à-dire qu’il nie en dehors de toute virtualité, par 
sémantisme propre (p. 109) 

Martin mette a contrasto l’uso grammaticale di rien in Il ne voit rien rispet-
to all’uso nominale in Cela vaut mieux que rien. Nel primo caso, “le forclusif 
 n’avait de lui-même  aucun contenu notionel. Sa fonction, proprement gram-
maticale, consistait à refuser un ensemble de virtualités, en l’occurrence, 
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tous les objets possible du verb voir”. Nel secondo caso, rien completa il movi-
mento nella dimensione della nullitude: “le morphème rien […] oppose à «Cela 
vaut mieux », sa signification désormais autonome de zéro, de néant, de vide : 
et il a le sens de « ce qui n’est rien »”.

La sostanza a cui dà forma rien come elemento nominale è “pauvre mais 
nettament definie et indépendante des virtualités de sa fonction”. La dimen-
sione della nullitude è il continuum su cui rien raggiunge l’estremo:

Lorsque le mot rien, en effet, atteint sans équivoque la nullitude absolue, par 
example dans « Dieu créa le monde de rien » (de zéro), ou encore dans « Cela 
vaut mieux que rien » (que zéro), il atteint le stade ultime de son mouvement 
negatif. De signification autonome, il n’est plus lié à aucune virtualité et  
 fonctionne définitivement par sémantisme propre (p. 111)

La nullitude è una sostanza “pauvre, sans doute, mais réelle” (p. 159). Al ter-
mine del continuum, rien è sinonimo di néant e zéro, ma nei valori interme-
di (segnalati in francese dalla combinazione con gli indefiniti un o des) esso 
mantiene l’indicazione di un’esistenza positiva, via via più ridotta e può esse-
re sinonimo di “bagatelle, broutille, babiole, vétille, etc.” (p. 160).

 
7. La Psycholexicology di Miller & Johnson-Laird (1976) rimane uno dei tentativi 
più sistematici di descrizione linguistica di un intero lessico e, non a caso, è 
diventata la base per il progetto più ambizioso degli ultimi decenni: WordNet® 
(https://wordnet.princeton.edu/)4. In Language and Perception gli AA. basano la 
dettagliata descrizione del lessico inglese sul rapporto tra operazioni percet-
tive e operazioni concettuali. Partendo da un esame dei risultati delle ricer-
che psicologiche (e non solo) sulla percezione, gli AA. elencano un insieme di 
operazioni percettive basiche (1976: 113-115) che costituiscono “the predicates 
denoting attentional-judgmental abstractions that are possible for the percep-
tual system”. Le operazioni riguardano oggetti, spazio, tempo ed eventi, come 
anche intenzioni, memorie e sentimenti. Nella mente dei parlanti i predicati 
percettivi consentono di attivare procedure cognitive, test, che permettono al 

4 V. i saggi raccolti in Miller (1990) e Fellbaum (1998). In questa sede non prenderemo 
in considerazione i WordNets  elaborati per lingue diverse dall’inglese, come ad esempio in 
EuroWordNet (https://archive.illc.uva.nl//EuroWordNet/).
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parlante di usare un’etichetta linguistica (labeling routines). L’uso di parole si 
attiva se il test dà un risultato positivo, altrimenti l’attivazione non avviene:

The existence in English of such general word as “thing” (in the sense applicable 
to any percept judged to be a three-dimensional object) means that there is some 
label you can apply to every concrete object, even when you are uncertain about 
the applicability of a more specific label (Miller & Johnson-Laird 1976: 217-218)

Non c’è posto per la negazione e, più in generale, per l’inesistente:

We have so far avoided the syntactic and logical complexities of negation, but 
it should be clear that there is little place for negation in the kind of descrip-
tions we have proposed. The description is a string of pointers to perceptual, 
memorial, and conceptual entities; in our formulation, we have no way of as-
signing a pointer to such nonexistent entities as not-percepts, not-memories, 
or not-concepts. Negation, in procedural terms, means that the outcome of 
a “test” instruction should be negative. (Miller & Johnson-Laird 1976: 205).  

In WordNet questa posizione si modifica. Il database lessicale è organizzato in 
synsets, ovvero cognitive synonyms, each expressing a distinct concept. L’impostazione 
è, quindi, di carattere semantico (e terminologico), per cui si cerca di individuare 
un (ogni) singolo concetto e di porlo in relazione con un insieme di espressioni 
linguistiche. In WordNet ogni nucleo concettuale è posto in relazione con una 
pluralità di espressioni linguistiche, che hanno appunto in comune questo nu-
cleo. La relazione semantica pertinente è quella di sinonimia parziale o locale; un 
insieme di sinonimi è scelto sulla base dei contesti in cui si manifesta il nucleo 
concettuale comune. I synsets sono collegati tra loro da relazioni semantiche, 
in particolare iponimia/iperonimia e meronimia/olonimia. Questo consente di 
generare una complessa rete concettuale (di migliaia di concetti) in cui si rico-
struiscono catene che portano a un nucleo di concetti fondamentali. WordNet 
è, quindi, un sistema di ontologie e la top ontology termina con il synset “entity”. 

 In WordNet concorrono a formare i synsets parole appartenenti alle classi 
lessicali nome, verbo, aggettivo e avverbio e l’accesso al database avviene attra-
verso una consultazione per parole inglesi che appartengono a una di queste 
classi. Per ogni parola è poi fornito l’elenco degli usi nelle quattro classi (o in 
meno classi, se è il caso) e questo consente di recuperare la dimensione della 
polisemia lessicale, altrimenti persa nell’impostazione monosemica.
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Se inseriamo nothing il synset nominale in cui compare il lessema compren-
de nil, nix, nada, null, aught, cipher, goose egg, naught, zero, zilch, zip, zippo e la glos-
sa “a quantity of no importance”; il synset avverbiale non comprende sinonimi 
e ha la glossa “in no respect; to no degree”. Scorrendo la catena degli iponimi 
troviamo soltanto quella del synset nominale, con due synsets: (1) nihil (Latin nil; 
nothing “nihil habet” (con la glossa “as used by a sheriff after an unsuccessful 
effort to serve a writ”) e (2) bugger all, fuck all, Fanny Adams, sweet Fanny Adams 
(con la glossa “little or nothing at all”). Nella catena degli iperonimi abbiamo 
quattro livelli che portano progressivamente alla radice dell’ontologia:

(1)
 (1)  relative quantity (“a quantity relative to some purpose”)
  (2)  measure, quantity, amount (“how much there is or how many there are 

of something that you can quantify”)
   (3)  abstraction, abstract entity (“a general concept formed by ex-

tracting common features from specific examples”)
    (4)  entity (“that which is perceived or known or inferred to 

have its own distinct existence (living or non living)”)

Secondo la costruzione di WordNet, questa stessa catena di iperonimi è con-
divisa da tutte le parole collegate nel synset (e quindi, ad esempio, da zero).

Con nothingness abbiamo soltanto due synsets nominali: (1) void, nullity, nihility 
(con la glossa “the state of nonexistence”, e (2) wind, malarkey, malarky, idle words, 
jazz (“empty rhetoric or insincere or exaggerated talk”). Scorrendo la catena degli 
iponimi per il primo synset troviamo soltanto thin air (“nowhere to be found in a 
giant void”), mentre per gli iperonimi abbiamo un’interessante catena ontologica:

(2)
 (1)  nonexistence, nonentity (“the state of not existing”)
  (2) nonbeing (“the state of not being”)
   (3)  state (“the way something is with respect to its main attributes”)
    (4)  attribute (“an abstraction belonging to or characteristic of 

an entity“)
     (5)  abstraction, abstract entity (“a general concept formed by 

extracting common features from specific examples”)
     (6)  entity (“that which is perceived or known or 

inferred to have its own distinct existence 
(liv ing or non living)”)
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Il secondo synset non ha iponimi e mostra, invece, questa lunga catena onto-
logica, assai diversa dalla precedente:

(3)
 (1)  talk, talking (“an exchange of ideas via conversation”)
  (2)  conversation (“the use of speech for informal exchange of views or ideas 

or information etc.”)
   (3)  speech, speech communication, spoken communication, spoken langua-

ge, language, voice communication, oral communication (“language”)
    (4)  auditory communication (“communication that relies on hea-

ring”)
     (5)  communication (“something that is communicated by or 

to or between people or groups”)
      (6)  abstraction, abstract entity (“a general concept for-

med by extracting common features from specific 
examples”)

       (7)  entity (“that which is perceived or known or 
inferred to have its own distinct existence 
(liv ing or non living)”)

La catena ontologica in (2) è condivisa da void e anche da nonexistence e nonen-
tity, mentre per quanto riguarda gli iponimi, nonexistence, nonentity e nonbeing 
mostrano una relazione interessante con:

(a)   unreality, irreality (“the state of being insubstantial or imaginary; not 
existing objectively or in fact”) - proseguendo abbiamo la relazione 
con falsity, falseness (“the state of being false or untrue”)

 (b)  impossibility, impossibleness (“incapability of existing or occurring”) - 
proseguendo con inconceivability, inconceivableness (“the state of being 
impossibile to conceive”) 

A nostro avviso, la formalizzazione di WordNet rivela due aspetti importanti. 
In primo luogo, la descrizione del lessico dell’inesistente in WordNet ricorre 
alla costruzione di oggetti astratti (stati e entità) generati dalla negazione. 
Not e non nel database sono elementi avverbiali senza iponimi o iperonimi, 
quindi una sorta di concetti primitivi che operano sui synsets. Così le con-
cettualizzazioni lessicali di esistenza, realtà, possibilità e verità diventano la 
base per nuove concettualizzazioni lessicali. In secondo luogo, i lessemi coin-
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volti mostrano una polisemia costante che rinvia alle considerazioni fatte in 
precedenza parlando dell’analisi strutturale di rien.

8. Concludiamo il nostro sintetico panorama delle descrizioni metalinguisti-
che del lessico dell’inesistente con il Natural Semantic Metalanguage5, una delle 
teorie cognitive che ha avuto il maggiore sviluppo negli ultimi decenni. A 
partire dal celebre Lingua Mentalis (1980) di Anna Wierzbicka, il NSM vanta 
centinaia di pubblicazioni e ricerche dettagliate su oltre trenta lingue, tra 
loro diverse per famiglie e diffusione6. Anna Wierzbicka riporta la base filoso-
fica del suo lavoro alle speculazioni di Leibniz ed usa il metodo di analisi delle 
parafrasi riduttive. Nell’analisi lessicale il ricercatore riformula il significato 
di una parola o di un’espressione complessa usando (a) parole più semplici e 
(b) in modo tendenzialmente esaustivo, con una lunga definizione che ha un 
carattere enciclopedico. Questa operazione porterebbe a una circolarità se 
non fosse interrotta al momento in cui il ricercatore si accorge che esistono 
parole indefinibili, il cui significato è auto-evidente7. Queste parole sono dette 
semantic primes e formano il semantic core della lingua insieme a strutture sin-
tattiche minimali che le legano.8  Secondo quanto troviamo nel sito del NSM:

When Wierzbicka and colleagues claim that DO, BECAUSE and GOOD, for 
examples, are semantic primes, they are claiming (i) that these words are es-
sential for explicating the meanings of numerous other words and grammat-
ical constructions, and (ii) that they cannot themselves be explicated in a 
non-circular fashion, i.e. that their meanings are conceptually simple.

I ricercatori hanno operato nella convinzione che i semantic primes prelimi-
narmente individuati per l’inglese in realtà abbiano una validità universale 
e che, quindi, siano presenti in tutte le lingue. Per questo motivo, il NSM 

5 Per la documentazione sul NSM rinviamo al sito del progetto (https://intranet.secure.
griffith.edu.au/schools-departments/natural-semantic-metalanguage e al sito https://nsm-
approach.net/, con informazioni e articoli.

6 In realtà, le lingue citate nelle pubblicazioni del NSM sono più numerose, proprio per la 
volontà di mostrare il valore universale delle ricerche svolte.

7 Una strategia identica è usata nella Functional Grammar sviluppata da S.Dik (1978).
8 Queste strutture combinatorie hanno una forma basica predicato-argomenti. 
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distingue tra semantic primes ed exponents, i.e. realizzazioni dei primes nelle 
singole lingue. Combinando i primes in strutture più complesse, si otterranno 
poi le semantic molecules, cioè i diversi lessemi presenti nel lessico delle lin-
gue. Sempre nell’intento di cercare universali semantici, Anna Wierzbicka, 
Cliff Goddard e i ricercatori del NSM hanno individuato un ristretto numero 
di molecules che hanno un valore quasi-universale, poiché si trovano pratica-
mente in tutte le lingue.

L’insieme dei primes, delle molecules e delle strutture predicative di base 
formano quello che viene definito Basic Human, “a minimal language which 
corresponds by and large to the shared lexical, grammatical and conceptual 
core of all (or nearly all) languages” (Wierzbicka 2018: 22). Come abbiamo 
accennato (e come ripete costantemente Anna Wierzkicka), il fondamento 
filosofico del NSM risiede nella concezione leibniziana dell’alphabetum cogita-
tionum humanarum “’an alphabet of human thoughts’” (Wierzbicka 2018: 27), 
ovvero il corredo concettuale umano innato. Usando le parole e le costru-
zioni del Basic Human (realizzate dai diversi exponents nelle diverse lingue) 
otteniamo anche il vantaggio di poter parafrasare per tradurre, cioè rendere le 
espressioni complesse di una lingua in un insieme di espressioni semplici che 
trovano immediati equivalenti in altre lingue e, quindi, consentono di rico-
struire le strutture concettuali di partenza in modo che siano comprensibili. 
Per questo motivo, come abbiamo accennato, le definizioni per parafrasi del 
NSM sono molto lunghe e hanno una struttura enciclopedica che, come soste-
neva Umberto Eco (1975), dà ragione delle “differenze conoscitive”.

Le ricerche di NSM hanno portato a individuare 64 semantic primes suddi-
si in 17 categorie (substantives; relational substantives; determiners; quantifiers; 
evalu ators; descriptors; mental predicates; speech; actions, events, movement; loca-
tion, existence, specification; possession; life and death; time; place; logical concepts; 
intensifier, augmentor e similarity) e nel sito del progetto sono disponibili le ta-
vole con le realizzazioni lessicali nelle singole lingue studiate. Per l’italiano è 
riportata la tavola elaborata da G.M. Farese nel 2017 (Farese 2017/2018). Nel-
la tavola non sono presenti NIENTE o NULLA. Tra i quantificatori troviamo 
UNO/A~UN, DUE, TANTO, POCO~UN PO’, ALCUNI, TUTTO (quindi non ZERO). 
Tra i mental predicates abbiamo VOLERE e NON VOLERE, mentre in location, 
existence, specification si trovano ESSERE (DA QUALCHE PARTE), C’E’/CI SONO, 
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ESSERE (QUALCUNO QUALCOSA). Tra i logical concepts compare la negazione 
NON, insieme a FORSE, POTERE, PER~PERCHE’, SE.

Dunque, nel NSM niente, nulla e zero sono molecole, non elementi primitivi, 
ma specifici delle singole lingue. Come abbiamo accennato, il NSM ammette 
che esista un certo numero di molecole che siano universal or near-universal; si 
tratta di concettualizzazioni complesse, ma legate ad ambiti generali dell’e-
sperienza umana come il corpo (mouth, hands etc.), l’ambiente (sky, ground, 
fire, water etc.) e i rapporti sociali (children, woman, men etc.). 

Nell’elenco pubblicato nel sito del progetto mancano ancora nothing o 
nothingness e, quindi, la conclusione che possiamo trarre è simile a quella per 
parole come God: “the concept of ‘God’ is not universal” (Wierzbicka 2018: 
21). Da oltre un ventennio9 Anna Wierzbicka si dedica alla definizione di God 
e delle diversità culturali legate a quella che, nella visione occidentale, è la 
sfera religiosa, in particolare cristiana.  La definizione di God in termini di 
NSM è molto lunga, ma vogliamo riportare una parte relativa alla creazione, 
che è particolarmente pertinente per il nostro lavoro (Wierzbicka 2019a: 3):

The world exists because God wants it to exist
It is like this now:
There are people on earth, there are many things on earth,
many things are happening on earth.
There is the sky above the earth, there is light, there is the sun, 
there is the moon, there are stars.
It is like this because God wants it to be like this.
It wasn’t always like this. A very very long time ago, it was like this:
There was no earth, there was no sky, there was no light; 
there were no places as there are now,
there were no people, there was nothing anywhere, 
nothing was happening anywhere.
There was God.

La definizione parte dalla percezione degli oggetti esistenti e prosegue con 
la negazione dell’esistenza di questi oggetti nel passato; le molecules lessica-
li nothing  e anywhere congiungono i semantic primes BE (SOMEWHERE) e BE 

9 Cfr. Wierzbicka (2001, 2019a,b).
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(SOME ONE/SOMETHING) a NOT e la definizione ri-costruisce l’atto di crea-
zione con cui si apre l’Antico Testamento (In principio Dio creò il cielo e la terra) 
con un percorso a ritroso.

9. Veniamo alle conclusioni del nostro breve excursus su niente. Come spesso 
accade nella ricerca scientifica, la rassegna che abbiamo presentato ci con-
segna una pluralità di spiegazioni possibili. Nella visione strutturalista, il 
lessico dell’inesistente si dispone lungo un continuum, insieme semantico e 
sintattico. Su questa dimensione cognitiva, le parole e le combinazioni che 
le legano segnalano un progressivo passaggio dall’existence alla nullitude. In 
questa prospettiva, si conferma il valore della teoria del segno che fa dell’op-
posizione un principio fondante dei sistemi linguistici.

Nella costruzione ontologica di WordNet riconosciamo, da un lato, la tra-
dizione filosofica della ricerca di categorie universali e, contemporaneamen-
te, la prospettiva della moderna terminologia. In filosofia Bradley & Bailey 
(2017) ricordano Russell e Strawson che, tra gli altri, hanno postulato “a prim-
itive of sorts”, cioè una categoria che raccoglie gli elementi di tutte le altre ca-
tegorie. I termini inglesi scelti per indicare questa macro-categoria sono va-
riamente entity, object, thing o altri ancora, ma gli AA. concordano sulla validi-
tà ontologica di questa idea. Idea che, del resto, è presente dalla lessicografia 
metodica (Marello 1980) alla terminologia. Com’è noto, la Norma ISO 1087 
(https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:1087:ed-2:v1:en) parte dalla 
definizione di object come “anything perceivable or conceivable” e propone 
la tripartizione tra oggetti materiali (engine, sheet of paper, diamond), immate-
riali (conversion ratio, project plan) o immaginati (unicorn, scientific hypothesis).

Infine, il NSM esclude le parole dell’inesistente dall’alfabeto del pensiero 
umano. Non esistono semantic primes o semantic molecules di carattere (qua-
si) universale che ci presentino l’inesistente. Niente è, allora, come Dio, un 
concetto complesso, costruito in ambiti culturali diversi che possono essere 
messi in comunicazione con il ricorso a parole effettivamente universali.

Conclusioni

A nostro avviso, l’analisi linguistica offre due prospettive di lavoro interes-
santi. Prima di tutto, mette in evidenza l’importanza di considerare la nume-
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rosità degli elementi lessicali legati all’inesistente e la varietà del loro uso. Ad 
esempio, niente è presente nei nostri discorsi come un importante indicatore 
referenziale (Niente da dichiarare?) o come un segnale che apre o mantiene 
la comunicazione (Niente, ho visto Mario stamattina). Annientare e annullare si 
basano su lessemi quasi-sinonimi, ma producono concettualizzazioni diverse 
e spesso inconciliabili (annullare un gol è tutt’altra cosa di annientare un gol, 
espressione che non appartiene alla comunicazione sportiva). Gli esempi in 
questo senso si possono moltiplicare e citiamo come esempio lo studio di 
De Luca (2012) dedicato alle scienze sociali in cui, partendo dalle teorie del 
filosofo Hans Kelsen, si discute del lessico della nullità che fa riferimento alle 
entità sociali:

Noi parliamo quotidianamente di entità sociali nulle (oggetti, atti, eventi, pro-
cessi, stati di cose): un voto nullo, un contratto nullo, una legge nulla […]. Ma 
non parliamo di temporali nulli, di schiarite nulle […]. Non parliamo di una 
nascita nulla o di una morte nulla. (De Luca 2012: 217).
  

Questa varietà è spesso ritenuta un ostacolo filosofico; come afferma Reicher 
(2022) a proposito dell’uso di to be VS to exist “ordinary language use is too 
wavering and non-uniform in this respect to be a stable ground for a philo-
sophical theory”. In realtà, l’analisi della varietà degli usi linguistici apre la 
possibilità di un’ontologia del linguaggio naturale, che, come afferma Molt-
mann (2022) parte proprio dal presupposto che il linguaggio naturale rifletta 
l’ontologia:

the semantics of natural languages involves entities of various ontological 
categories, ontological structures, and ontological notions on the basis of 
syntactic roles of expressions, syntactic categories and features, and lexical 
words.
 

In più, l’analisi linguistica pone l’accento sulla diversità degli universi con-
cettuali espressi dalle singole lingue. Ancora Moltmann (2022) afferma che 
“the ontology of natural language is the ontology speakers implicitly accept 
by way of using the language”. In ambito strutturalista come in ambito co-
gnitivo, tipicamente il lavoro descrittivo e interpretativo rivela gli elementi 
comuni e quelli diversi tra le lingue e rivela anche che il ragionamento e la 
categorizzazione sono operazioni legate alla competenza linguistica. Proprio 
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per questo vogliamo concludere con la citazione di un economista, Serge Wa-
lery (2011: 86-87) che, parlando in particolare della scrittura scientifica, così 
si esprime:

Cependant, en sciences humaines et sociales, où la langue écrite demeure 
le principal véhicule de la pensée, rendre compte rigoureusement de phé-
nomènes complexes exige une maîtrise très précise de la langue utilisée et le 
passage d’une langue à l’autre soulève fréquemment des problèmes de fond 
qui donnent lieu à d’innombrables débats de traduction – qu’on songe aux 
interminables querelles sur la traduction des oeuvres d’auteurs tels que Karl 
Marx ou Sigmund Freud.

Sia nell’argomentazione scientifica che nella comunicazione quotidiana il 
contenuto che vogliamo trasmettere “reçoit forme de la langue et dans la lan-
gue, qui est le moule de toute expression possible” (Benveniste 1958/1966: 
64) e la traduzione si rivela sempre un fondamentale strumento euristico.
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Comunicazione istituzionale ampia e tecnologie 
per il Trattamento Automatico del Linguaggio: 

possibili applicazioni e sviluppi

Abstract
Al giorno d’oggi, le università sono comunità plurali, abitate da persone molto diver-
se tra loro: per questo motivo, esse possono essere una buona palestra di inclusione 
linguistica. 
Questo studio, dopo aver fornito una panoramica su comunicazione istituzionale, in-
clusione e chiarezza, proverà ad analizzare due testi prodotti da due università italia-
ne – e le relative riscritture inclusive – riguardanti il dominio delle carriere alias attra-
verso il tool READ-IT, valutandone leggibilità globale, profilo di base, profilo lessicale, 
profilo sintattico e leggibilità per frase. Lo scopo è quello di arrivare ad avanzare l’idea 
della creazione di un corpus di testi istituzionali sulle carriere alias. Il corpus servirà 
da un lato a monitorare lo stato di inclusione linguistica delle identità di genere non 
binarie nei testi in oggetto, e dall’altro a proporre la scrittura di testi standard, adot-
tabili su larga scala negli atenei, in grado di coniugare le esigenze di inclusione con 
quelle di chiarezza e leggibilità della comunicazione istituzionale. 

Parole chiave: comunicazione istituzionale, carriere alias, chiarezza e leggibilità, inclu-
sione linguistica, trattamento automatico del linguaggio

Today universities are plural communities, within whom many different people live: 
for this reason, here our abilities for linguistic inclusion can be trained. This paper, 
after giving an overview about institutional communication, inclusion, and readabil-
ity, will analyse, by using the tool READ-IT, two original texts by two Italian univer-

1  Elena Pepponi, Università di Firenze, elena.pepponi@unifi.it. Per la realizzazione del pre-
sente contributo desidero ringraziare Dominique Brunato e Giulia Venturi dell’Italian Natural 
Language Processing Laboratory (ItaliaNLP Lab) interno all’Istituto di Linguistica computazionale 
Antonio Zampolli del CNR di Pisa: loro mi hanno insegnato a conoscere e ad usare READ-IT, sugge-
rendomi una ricca bibliografia in merito, indispensabile per la scrittura di questo articolo. Il mio 
ringraziamento va anche a Gloria Comandini (Istituto Italiano di Studi Germanici – Roma), che ha 
accettato con molto entusiasmo di dividere con me l’oneroso compito di creare e gestire il corpus 
ALIAS, di cui si parlerà nel § 4. Naturalmente, ogni imperfezione che dovesse emergere dalla ste-
sura del contributo è imputabile soltanto a me.
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sities regarding alias identities, and their re-written versions. With the help of this 
tool, global readability, basic profile, lexical profile, syntactical profile and sentence 
readability of two institutional texts about alias identities will be evaluated. The aim 
of the research is to suggest the creation of a corpus of institutional texts about alias 
identities in Italy. The corpus will be useful to track the current linguistic inclusion of 
non-binary people; at the same time, after quantitative analysis, it will be possible 
to write standard and shareable versions of institutional texts about alias identities, 
able to integrate strategies for gender inclusion with strategies for clear and readable 
institutional communication. 

Keywords: institutional communication, alias identities, openness and readability, lin-
guistic inclusion, natural language processing

1. Introduzione

È ormai un dato di fatto che nella società odierna ci siano persone che non si 
riconoscono, del tutto o in parte, nel rigido sistema di genere a due opzioni 
che per molto tempo è stato stabilito come normativo. Queste persone, per 
quanto presenti in un numero relativamente basso, sono, come tutte le altre, 
fruitrici di quei testi e quei prodotti che rientrano all’interno del termine 
ombrello ‘comunicazione istituzionale’, e come tali hanno il pieno diritto di 
vedersi proporre dei testi che siano costruiti con un linguaggio il meno di-
scriminatorio possibile. 

Le istituzioni, e gli atenei in particolare, si stanno già muovendo da di-
verso tempo nella direzione di una comunicazione sensibile alle differenze 
di genere, specialmente grazie al costante lavoro dei CUG (Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni); tuttavia, fino a non molto tempo fa, la 
prospettiva di inclusione anche linguistica era perlopiù solo binaria, cioè si 
preoccupava di dover includere uomini e donne, non altre casistiche. Come 
però fa notare Thornton (2022: 49), “[l]a necessità di dare rappresentanza a 
persone con identità di genere non allineata su uno dei due poli che costitu-
iscono il nucleo semantico dei due valori di genere oggi presenti in italiano 
standard è […] più difficile”.

Nel presente contributo si cercherà quindi di dare una parziale risposta 
alle seguenti domande: come si sta aprendo la comunicazione istituzionale 
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universitaria alla rappresentazione di nuove identità di genere non binarie? 
Si può tentare di veicolare un’informazione attraverso un linguaggio che cer-
chi di essere poco o per nulla discriminatorio senza allo stesso tempo snatu-
rare la comunicazione istituzionale stessa? Come possono essere impiegati 
gli strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio per monitorare testi 
istituzionali e per proporre modifiche?

Prima di tutto (§ 2), si condurrà una panoramica preliminare su quante e 
quali siano le strategie linguistiche che possono garantire una comunicazio-
ne istituzionale davvero inclusiva, e allo stesso tempo si rifletterà su come 
esse possano entrare in rapporto con altre strategie, in particolare quelle 
di chiarezza, semplicità e fruibilità dei testi. I testi analizzati riguarderan-
no l’ambito delle carriere alias, quelle identità transitorie e non consolidabili 
che possono essere attribuite all’interno delle università a persone gender va-
riant2 al fine di consentire loro di vivere la vita accademica conformemente al 
proprio genere percepito ed essendo riconosciute con il proprio nome eletto. 
Queste nuove identità si sovrappongono alla carriera già maturata fino a quel 
momento - in caso di persona studente - o all’anagrafica dell’individuo in 
caso di personale di ricerca, docente o tecnico-amministrativo.

In secondo luogo (§ 3), attraverso l’uso di strumenti di Trattamento Au-
tomatico del Linguaggio, si analizzeranno due testi istituzionali realmente 
esistenti e le loro riscritture qui proposte, realizzate proprio sulla base delle 
riflessioni teoriche contenute nel § 2. Un’Appendice finale, organizzata in 
due colonne, renderà immediatamente visibili sulla colonna di sinistra i testi 
originali e su quella di destra le modifiche apportate in questa sede con crite-
ri inclusivi di genere plurale. In particolare, grazie a READ-IT, un tool svilup-
pato presso l’Istituto di Linguistica Computazionale Antonio Zampolli del CNR 
di Pisa per annotare e valutare testi in italiano, di essi si analizzerà la leggibi-
lità della versione originale e si comparerà con quella della versione riscritta 
dai seguenti punti di vista: leggibilità globale del testo, profilo di base, profilo 
lessicale, profilo sintattico e sentence readability.

2 Per gender variant si intendono tutte quelle persone che non si riconoscono nel genere che 
viene loro attribuito alla nascita e/o che contestano l’impostazione binaria del concetto stesso 
di genere.
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Infine (§ 4), si proporrà la creazione di un corpus monolingue di tutti i testi 
delle università italiane riguardanti le carriere alias, che possa fungere come ba-
cino di monitoraggio per la comunicazione istituzionale orientata all’inclusio-
ne di genere plurale e che, sperabilmente, possa favorire la stesura di testi che 
funzionino come modelli testuali standard per le università su base nazionale.

2. Quali strategie per una comunicazione istituzionale ampia e chiara?

Le strategie per costruire una comunicazione istituzionale chiara e leggibile a 
prescindere dalla provenienza e dal grado di scolarizzazione dell’utenza sono 
oggetto di studi sin dagli anni Ottanta del secolo scorso3. Una sintesi di tutte le 
buone pratiche che si possono adottare per produrre testi semplici, chiari ed effi-
caci è quella rappresentata dalle Trenta regole per scrivere testi amministrativi chiari 
(Cortelazzo & Pellegrino 2002), riprese anche in Cortelazzo (2021: 144 e ss.).

Inoltre, da più di vent’anni si ragiona su come costruire una comunica-
zione pubblica che sia anche rispettosa delle differenze di genere, cioè che 
sia in grado di fornire una corretta rappresentazione sia del genere maschile 
sia di quello femminile, ove coinvolti nell’interazione. Numerose figure di 
studiose e studiosi si sono dedicate, anche in questo caso, alla produzione di 
studi teorici e linee guida pratiche per la scrittura istituzionale sensibile alle 
differenze di genere4. Poiché negli ultimi anni stanno iniziando ad affermarsi 
le rivendicazioni di tutte quelle persone che non si riconoscono, del tutto o 
in parte, nella casistica ‘uomo’ o ‘donna’, può essere interessante iniziare a 

3 Per una panoramica su chiarezza e semplificazione della comunicazione istituzionale cfr. almeno 
Bombi (2013; 2015), Cassese (1983), Cortelazzo (1999; 2014a; 2014b; 2015; 2021), Cortelazzo & Pellegrino 
(2003), Fioritto (1997), Franceschini & Gigli (2003), Lubello (2014; 2017), Vellutino (2018), Viale (2008).

4 Oltre ai numerosi lavori della principale studiosa del settore, Cecilia Robustelli (cfr. almeno 
Robustelli 2012; 2015; 2016; 2021), di rilievo è anche la presa di coscienza di diversi atenei ita-
liani sull’importanza della visibilità linguistica del genere, sfociata poi in numerose linee guida 
e diversi consigli pratici per la realizzazione di una scrittura istituzionale rispettosa delle dif-
ferenze. A questo proposito, si vedano ad esempio le Linee guida per la visibilità del genere nella 
comunicazione istituzionale dell’Università di Bologna, pubblicate nel 2020 (<https://www.unibo.it/
it/ateneo/chi-siamo/linee-guida-per-la-visibilita-del-genere-nella-comunicazione-istituziona-
le-universita-di-bologna>, ultima consultazione: settembre 2023), e l’opuscolo informativo Gene-
ri e linguaggi. Linee guida per un linguaggio amministrativo attento alle differenze di genere, promosso 
dall’Università di Padova nel 2017 (<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/Generi%20
e%20linguaggi.pdf>, ultima consultazione: settembre 2023).
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esplorare nuove soluzioni per la comunicazione istituzionale che siano rap-
presentative delle persone a prescindere dalla loro identità di genere, ma che 
allo stesso tempo cerchino di integrare gli sforzi fatti finora per la visibilità 
binaria e anche quelli per la comunicazione chiara e semplice.

Da un punto di vista binario, le tecniche per la corretta espressione linguisti-
ca del genere nei testi sono riconducibili a due macro-tipologie: quelle orientate 
alla modifica dei tratti morfosintattici e quelle incentrate sui tratti lessico-frasali. 

Fanno parte delle prime quegli accorgimenti grammaticali che mirano ad ab-
battere l’uso del cosiddetto maschile sovraesteso, producendo invece accordo tra le 
varie parti del discorso in modo corretto secondo il genere della referenza extra-
linguistica. Se queste tecniche hanno funzionato egregiamente per la comunica-
zione inclusiva in prospettiva binaria, esse risultano però limitate nel momento 
in cui si vogliono rappresentare correttamente altre identità di genere. In italia-
no il genere grammaticale prevede infatti soltanto la possibilità di un maschile e 
di un femminile: le varie proposte di sperimentazione per l’adozione di una terza 
casistica, se pur molto fertili in diversi contesti5, sembrano ancora molto lon-
tane dal raggiungere, a oggi, un apprezzabile livello di normatività nell’italiano 
standard che possa garantire il loro impiego nella comunicazione istituzionale. 
Sebbene alcuni studiosi e alcune studiose stiano iniziando a occuparsene, infatti, 
non abbiamo al momento degli studi completi che ci spieghino se e come queste 
strategie possano essere processate dall’utenza finale, e se eventualmente possa-
no rappresentare un maggior aggravio cognitivo nella fruizione testuale6.

Sono invece strategie lessico-frasali quelle orientate alla neutralizzazione 
di genere da un punto di vista non strettamente morfologico: tra di esse si an-

5 A questo proposito rinvio al lavoro di Comandini (2021), che indaga l’uso di varie strategie 
morfosintattiche di neutralizzazione di genere (ə, *, u, x e @).

6 Per il tedesco è stato condotto nel 2021 uno studio atto a verificare se l’uso dell’asterisco 
come morfema per indicare persone la cui identità di genere non è nota abbassasse o meno il 
livello di riconoscibilità delle parole (cfr. Kruppa, Fenn & Ferstl 2021): i risultati di tale studio, 
portato a termine attraverso un lexical decision task sottoposto a un campione di persone, sem-
brano suggerire che la capacità di riconoscimento di parola non venga intaccata in maniera 
significativa dall’uso dell’asterisco. Per l’italiano non abbiamo, a oggi, studi paragonabili che 
indaghino la capacità dei e delle parlanti di comprendere un testo in cui la neutralizzazione di 
genere sia affidata a simboli come <*> o < ə>: pertanto, non siamo in grado di affermare che essi 
siano certamente una fonte di complicazione testuale, ma nemmeno di sostenere il contrario. 
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noverano l’uso di epiceni e di nomi di genere comune7, l’uso di forme imper-
sonali, la costruzione passiva, l’uso del pronome indefinito chi etc. Alcune di 
queste strategie sembrano confliggere con le Trenta regole prima menzionate 
in termini di creazione di testi chiari, come illustrato nella tabella 1.

Strategia lessico-frasale di neutra-
lizzazione di genere

Trenta regole per scrivere testi ammini-
strativi chiari

Uso di frase passiva Regola 18 - Preferite la forma attiva

Uso di forme impersonali, uso del pro-
nome indefinito chi

Regola 19 - Evitate le frasi impersonali

Regola 20 - Evitate la nominalizzazione

Regola 21 - Esprimete il soggetto

Tabella 1. Strategie lessico-frasali per la neutralizzazione di genere a confronto 
con le Trenta regole di Cortelazzo & Pellegrino (2002). 

Nonostante ciò, oggi iniziano ad essere comunque in atto diversi tentativi per 
realizzare una comunicazione allo stesso tempo inclusiva e leggibile, tentativi 
che però stanno procedendo ‘a macchia di leopardo’ a seconda della maggiore o 
minore sensibilità sul tema espressa dalle diverse istituzioni nazionali o locali, e 
che non possono ancora dirsi del tutto incisivi o condivisi. Tuttavia, se si vuole 
uscire dall’impasse binaria, l’unica strada che sembrerebbe percorribile sarebbe 
quella di implementare le strategie finora utilizzate per allargare le maglie della 
rappresentatività, e le uniche flessibili e passibili di miglioramento sono, a oggi, 
le strategie lessico-frasali. Una possibile implementazione che non entri in con-
flitto con le Trenta regole è l’uso di epiceni come persona e individuo, accompagnati, 
quando necessario, da una componente attributiva che li completi. Scrivendo, ad 
esempio, persona studente, persona laureanda o persona docente rispetto a studente/
studentessa, laureando/laureanda, il/la docente o il professore/la professoressa, si evita 
di ricorrere a un’impostazione solo binaria del linguaggio. Allo stesso tempo, pre-
ferendo la formula con persona a eventuali formule come chi studia, chi si laurea/

7 Uso in questa sede i termini epiceni e nomi di genere comune nell’accezione proposta da Thor-
nton (2022: 21). Gli epiceni sono dunque nomi che “hanno un’unica forma e presentano target di 
accordo di un unico genere, ma possono designare individui di qualunque sesso (per es. la perso-
na)”, laddove i nomi di genere comune sono quelli che “hanno un’unica forma ma presentano target 
di accordo dei due generi, a seconda del sesso del referente (per es. il cantante VS. la cantante)”.
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deve laurearsi, chi insegna, si può evitare l’uso della frase passiva e del pronome 
indefinito, noti elementi di complicazione testuale. Questa sembrerebbe dunque 
essere una buona strategia per coniugare l’esigenza - ormai sempre più attuale - 
di includere dal punto di vista linguistico le persone che non si riconoscono nel 
binarismo di genere con quella di produrre testi che non siano in aperta contrad-
dizione con l’ormai consolidata letteratura sulla comunicazione pubblica chiara 
e semplice, né con le linee guida proposte nel corso del tempo per realizzarla 
concretamente. Va però sottolineato come questa soluzione richiederebbe un 
compromesso da parte di quelle rivendicazioni per la visibilità del femminile, 
faticosamente raggiunta nella comunicazione istituzionale – e tutto sommato 
ancora non totalmente pacifica nonostante il tempo trascorso –, e che ora rischia 
di trovarsi nuovamente opacizzata da una neutralizzazione onnicomprensiva8. 

Nei prossimi paragrafi vedremo come applicare questi possibili accorgi-
menti a testi reali, facendo anche uso di tecnologie di Trattamento Automati-
co del Linguaggio per la fase di monitoraggio dei risultati ottenuti.

3. Testi istituzionali e strumenti di Trattamento Automatico del Lin-
guaggio: il caso di studio

In questo paragrafo, a partire dalle riflessioni condotte in quello precedente, 
si faranno degli esperimenti pratici, ponendosi le seguenti domande:

- la riscrittura di testi istituzionali con accorgimenti linguistici rappre-
sentativi di identità non solo binarie può inserirsi in una testualità che 
mostra già, come sappiamo, dei suoi profili di complessità?

8 Di questo fragile equilibrio tra istanze del femminile e istanze non binarie parla diffusa-
mente Thornton (2022: 46 ss.) nel paragrafo conclusivo del suo lavoro, intitolato È possibile un 
mutamento linguistico volontario?. Naturalmente, il dominio di testi qui analizzati, ovvero quelli per 
le carriere alias, è particolare, in quanto si tratta di testi dedicati a esigenze specifiche di persone 
gender variant: è dunque più facile che il compromesso – per così dire – ‘a ribasso’ per le esigenze 
di visibilità linguistica del femminile sia accettato senza grandi opposizioni, dato che si dà, o si 
dovrebbe dare, priorità alle persone di genere non binario, transgender o queer. Il discorso potreb-
be non essere lo stesso nel caso di testi di istituzioni maggiori rivolti a una moltitudine di persone 
più vasta ed eterogenea: in quel caso, per statistica, le persone gender variant sarebbero quasi 
sicuramente una ridotta minoranza, dunque potrebbero esserci più resistenze da parte della po-
polazione cisgender femminile a cedere porzioni di visibilità in nome di un’inclusione a-specifica. 
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- tali accorgimenti, com’è spesso timore di chi deve scrivere o riscri-
vere, complicano ulteriormente i testi abbassandone il grado di leg-
gibilità?

Per dare una risposta a tali domande, sono stati selezionati come campione 
due testi diversi tra loro sia per tipologia che per canale di fruizione, entram-
bi riguardanti il dominio delle carriere alias: a) la pagina del sito web dell’Uni-
versità di Firenze dedicata alle carriere alias ove, attraverso un formato Q&A, 
si spiega come richiedere tale servizio; b) il Regolamento per l’attivazione 
delle carriere alias approvato dall’Università di Pisa nel 20209. Lungo l’arti-
colo, per ragioni di chiarezza e brevità, ci si riferirà ai testi in oggetto con le 
seguenti sigle:

- testo originale del sito web dell’Università di Firenze: CAUnifi-Or;
- testo riscritto del sito web dell’Università di Firenze: CAUnifi-Ri;
- testo originale del Regolamento dell’Università di Pisa: CAUnipi-Or;
- testo riscritto del Regolamento dell’Università di Pisa: CAUnipi-Ri;

Secondo la classificazione proposta da Viale (2008: 109)10, CAUnifi-Or e CA-
Unifi-Ri appartengono alla tipologia testuale ‘testo per pagine web’, perti-
nente alla funzione descrittiva; dal punto di vista delle persone destinatarie, 
essi possono essere considerati testi rivolti all’esterno ma con forte rilevanza 
interna. Diversamente, i testi CaUnipi-Or e CAUnipi-Ri appartengono alla ti-
pologia ‘regolamento’, hanno una vocazione spiccatamente prescrittiva e si 
trovano all’interfaccia tra testi rivolti all’interno con forte rilevanza esterna 
e testi rivolti all’esterno con forte rilevanza interna.

Di entrambi i testi è stata fatta una prova di riscrittura utilizzando le stra-
tegie lessico-frasali di rappresentatività linguistica implementate secondo le 
riflessioni contenute nel § 2, e riformulando vari passaggi ove non chiari o 

9 Cfr. rispettivamente <https://unifinclude.unifi.it/vp-93-la-carriera-alias.html> e <https://
www.unipi.it/phocadownload/regolamentiallegati/regcaralias.pdf> (ultima consultazione di 
entrambi: settembre 2023).

10 In questo luogo l’autore riprende e integra la classificazione già avanzata da Mortara Ga-
ravelli (1997 [1988]).
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scorretti11. Non sono, però, state applicate sistematicamente le Trenta regole 
né altre strategie mirate esplicitamente alla semplificazione e alla chiarezza. 
In questo contesto, infatti, si vuole solo attirare l’attenzione sulla possibilità 
di scrivere in modo rappresentativo di diverse identità di genere senza espli-
citamente dedicarsi a migliorare il livello di chiarezza dei testi, basso o alto 
che sia, che le università hanno deciso di esprimere negli originali. Sulla pos-
sibilità di integrare le strategie lessico-frasali di rappresentazione di genere 
con le istanze della comunicazione istituzionale chiara, semplice ed efficace 
si discuterà poi nel § 4. 

Successivamente, sia i testi originali che i testi riscritti sono stati analiz-
zati con l’ausilio di READ-IT, uno strumento di monitoraggio della leggibilità 
dei testi italiani12. A partire dai parametri impostati su READ-IT si verificherà 
la leggibilità dei testi di partenza dal punto di vista del profilo di base, di quel-
lo lessicale e di quello sintattico, si cercherà di capire se i testi in questione 
sono stati redatti in modo leggibile e se, e in quale misura, gli accorgimenti 
linguistici inclusivi possano modificare questo tasso di leggibilità.
 
3.1 Panoramica generale e profilo di base
READ-IT è uno strumento “utilizzato per valutare l’efficacia comunicativa di 
testi in diverse tipologie di comunicazione” (Brunato & Venturi 2014: 116) 
che però, rispetto ad altri metodi di misurazione della leggibilità come l’in-
dice Gulpease13, non si basa sulle sole caratteristiche formali e generali del 
testo - come ad esempio la lunghezza della frase e quella della parola - ma 
“implementa un indice di leggibilità ‘avanzato’ basato su analisi linguisti-
ca multi-livello del testo condotta con strumenti che rappresentano lo sta-
to dell’arte per il trattamento automatico della lingua italiana” (Brunato & 

11 Si precisa infatti che le riscritture possono interessare la forma, ma talvolta anche la so-
stanza, ove incorrano inesattezze nel trattamento linguistico delle persone non binarie, sulla 
base delle linee guida fornite da diversa documentazione giuridica e sanitaria. Si possono visio-
nare i testi e le relative riscritture nell’Appendice.

12 Cfr. <http://www.italianlp.it/demo/read-it/> (ultima consultazione: settembre 2023). Per 
una panoramica sullo strumento READ-IT, sui suoi parametri d’impostazione e sul suo funziona-
mento cfr. Dell’Orletta, Montemagni & Venturi (2011).

13 Per un approfondimento sull’indice Gulpease cfr. Lucisano & Piemontese 1988.
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Venturi 2016: 131)14. READ-IT, dunque, oltre a permettere la misurazione dei 
parametri formali, consente di annotare il testo in una prospettiva lessicale, 
morfo-sintattica e sintattica, nonché di visualizzare le proiezioni della leggi-
bilità sulle singole frasi che lo compongono.

In questo paragrafo, come suggerisce il suo titolo, ci focalizzeremo sulle 
caratteristiche generali (READ-IT Base, READ-IT Globale, Gulpease) e sul pro-
filo di base dei testi tanto originali quanto riscritti, demandando ai successivi 
paragrafi le riflessioni lessicali e sintattiche.

Nelle figg. 1 e 2 possiamo osservare la panoramica generale e il profilo di 
base rispettivamente di CAUnifi-Or e di CAUnifi-Ri. 

Figura 1. Panoramica generale e profilo di base di CAUnifi-Or.

14 Oltre ai già citati Dell’Orletta, Montemagni & Venturi (2011) e Brunato & Venturi (2014), 
cfr. anche Brunato (2014); Dell’Orletta, Montemagni & Venturi (2014); Montemagni (2013). È 
bene ricordare che READ-IT misura il livello di difficoltà di un testo, mentre l’indice Gulpease è 
un indicatore di facilità, basato quindi su una proporzione inversa: più alto è il punteggio, più 
basso è il livello di scolarizzazione necessario per avvicinarsi al testo in autonomia. Nonostante 
la sua maggiore specificità, tuttavia, READ-IT include anche il risultato fornito dal Gulpease.
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Figura 2. Panoramica generale e profilo di base di CAUnifi-Ri.

CAUnifi-Or è molto complesso: l’indice READ-IT Base pone un livello di dif-
ficoltà dell’82,5%, l’indice READ-IT Lessicale del 50% e quello Sintattico del 
100%. Il READ-IT Globale, che fornisce per l’appunto una visione generale 
combinata dei tassi di complessità di base, lessicali, morfo-sintattici e sin-
tattici, attesta la difficoltà del testo sul 99,7%. È inequivocabilmente un testo 
complesso da leggere e comprendere, come corroborato anche dall’indice 
Gulpease, che segna 45,5 punti: secondo questo parametro, il prodotto te-
stuale è leggibile da persone che abbiano un livello di scolarizzazione non 
inferiore al diploma di scuola secondaria superiore.

Tuttavia, contrariamente a quanto il pregiudizio sulla comunicazione 
inclusiva fa temere, i dati visibili in fig. 2 ci suggeriscono che, per alcuni 
parametri, le strategie di riscrittura ampia e non binaria sono tutt’altro che 
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responsabili di un’ulteriore complicazione del testo. Infatti, in CAUnifi-Ri il 
livello di difficoltà del READ-IT Base scende di quasi dieci punti percentuali 
(72,7%) e quello Lessicale di più di sette (42,7%), mentre quello Sintattico ha 
una lievissima oscillazione non significativa verso il basso, attestandosi sul 
valore di 99,4%. Non significativa è anche l’oscillazione del READ-IT Globale 
nella riscrittura (99,2%), ma ciò non deve stupire: la panoramica globale, 
infatti, tiene conto di tutti i parametri, e vedremo nei paragrafi successivi 
che le difficoltà soprattutto morfosintattiche e sintattiche non vengono mo-
dificate in maniera importante dagli interventi per l’inclusione di genere. Se 
pur poco apprezzabile, si nota in CAUnifi-Ri anche un piccolo miglioramen-
to dell’indice Gulpease (47,0 punti), che tuttavia rimane ampiamente sotto 
la soglia dei 60 punti, quindi ancora scarsamente o per nulla leggibile in 
autonomia da persone che hanno una scolarizzazione inferiore alla quinta 
superiore.

Approfondendo il profilo di base, notiamo che il numero totale di periodi 
rimane quasi identico (28 in CAUnifi-Or, 29 in CAUnifi-Ri), mentre ha una 
lieve variazione in negativo il numero di token (665 in CAUnifi-Or, 646 in 
CAUnifi-Ri). La lunghezza media dei periodi in token diminusice di 1,5 (23,8 
in CAUnifi-Or, 22,3 in CAUnifi-Ri)15, mentre quella delle parole in caratte-
ri ha una diminuzione minima e non significativa (5,8 in CAUnifi-Or, 5,7 in 
CAUnifi-Ri). 

In questo caso, dai dati non si apprezzano dunque modifiche che possano 
scoraggiare le riscritture inclusive come possibile fonte di complicazione del 
testo, anzi, come visto, in alcuni casi ci sono persino dei miglioramenti di 
alcuni valori di leggibilità.

Andremo ora a proporre la medesima riflessione per CAUnipi-Or e per 
CAUnipi-Ri, i cui dati possono essere visionati nelle figg. 3 e 4.

15 A proposito della lunghezza media dei periodi, è interessante qui notare come il tool, 
impostato su rigide regole numeriche, faccia apparire una luce verde chiaro per CAUnifi-Ri, 
mentre la luce è arancione, quindi indice di un testo più complesso, per lo stesso parametro 
in CAUnifi-Or.
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Figura 3. Panoramica generale e profilo di base di CAUnipi-Or.

Figura 4. Panoramica generale e profilo di base di CAUnipi-Ri.
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Il READ-IT Base di CAUnipi-Or ha un valore molto basso (33,5%), mentre sono 
elevatissimi i valori del READ-IT Lessicale (98,1%) e di quello Sintattico (98,3%). 
Questi parametri fanno arrivare il valore READ-IT Globale al 100% della diffi-
coltà; l’indice Gulpease è a 42,5 punti, perciò anche in questo caso il testo è 
leggibile in autonomia da persone con almeno la licenza di scuola superiore.

In CAUnipi-Ri, come vediamo, aumenta il livello di difficoltà del READ-IT 
Base di quasi 4 punti percentuali (37,2%) rispetto a CAUnipi-Or, mentre l’indi-
ce di leggibilità Lessicale diminuisce di quasi due punti rispetto all’originale 
(96,2%) e quello Sintattico ha una diminuzione non significativa (98,1%). Si 
mantiene invece inalterato sul 100% quello del READ-IT Globale; non signi-
ficativa, anche se presente, la variazione dell’indice Gulpease (42,2 punti). 

Ci si potrebbe domandare come mai in un testo a evidente vocazione tec-
nica come CaUnipi-Or il READ-IT Base presenti un valore molto basso, tipico 
di testi descrittivi e divulgativi, e perché, invece, paradossalmente, la sua ri-
scrittura ne presenti uno più elevato. 

Per provare a rispondere alla domanda bisogna ricordare che, come detto in 
precedenza, il READ-IT Base tiene in considerazione parametri estremamente ba-
sici quali lunghezza delle parole e lunghezza dei periodi. Tuttavia, spiega Brunato 
(2014: 18), quello della lunghezza dei periodi è “un parametro molto grezzo ri-
spetto alla caratterizzazione della complessità di un testo, nonostante sia proprio 
quello più utilizzato per formalizzare il grado di complessità sintattica degli indici 
di leggibilità tradizionali”. Se è vero che “la lunghezza dei periodi costituisce for-
se la caratteristica dello stile amministrativo che balza più immediatamente agli 
occhi, e quanto più una frase è lunga, maggiore è la probabilità che sia sintattica-
mente complessa” (Fortis 2005: 65), è altrettanto vero che, per l’appunto, una ten-
denza non è una certezza, e che possono rilevarsi luoghi di complessità in testi con 
parole corte e periodi corti tanto quanto luoghi di semplicità in testi con periodi 
e token molto lunghi. Non è strano, quindi, che un testo come CaUnipi-Or presenti 
un valore molto basso di READ-It Base che sembra andare in contrasto con i va-
lori Sintattico e Lessicale, entrambi elevatissimi: ci accorgeremo infatti più avanti 
della profonda complessità del testo nonostante il valore basso di READ-IT Base. 

Per quanto riguarda l’aumento del valore READ-IT Base nella riscrittura 
rispetto all’originale, vediamo che in CAUnipi-Or il numero totale di periodi 
è 84 e il numero totale dei token è 1443. La lunghezza media dei periodi in 
token è di 17,2, mentre la lunghezza media delle parole in caratteri è di 5,9. 
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Per quanto riguarda CAUnipi-Ri, si nota che, a fronte dello stesso numero di 
periodi (84), il numero totale di token è aumentato di 37 unità (1480), ma la 
lunghezza media dei periodi in token è rimasta molto simile (17,6), come pure 
la lunghezza media delle parole in caratteri (5,8). 

Un’ipotesi di risposta potrebbe trovarsi nella tecnica di splitting di genere 
utilizzata in CAUnipi-Or. Questo testo, infatti, usa la doppia forma maschile/
femminile, ma le forme femminili sono spesso apocopate e non complete (per 
es. del/la, studente/ssa). Esse sono state modificate in CaUnipi-Ri con alterna-
tive inclusive (per es. persona studente), tranne nel caso di il/la o del/la Rettore/
trice che è stato modificato semplicemente in il o del Rettore e la o della Rettri-
ce16, eliminando dunque le apocopi. Perciò, è possibile supporre che i gruppi 
di lettere che nella versione originale comparivano dopo la barra diagonale 
non fossero considerati parole autonome, mentre invece lo diventino nella 
versione riscritta, quando assumono appunto uno statuto lessicale completo. 
Questo spiegherebbe l’aumento del numero totale di token del testo, e, an-
che se poi i valori medi non sono cambiati quasi per nulla, ciò potrebbe aver 
spinto lo strumento automatico a considerare il testo un po’ più complesso, 
anche se questa informazione non necessariamente corrisponde alla verità. 
Vedremo grazie alle analisi lessicali e sintattiche svolte nei prossimi paragra-
fi come il parametro della lunghezza dei token e delle frasi sia assolutamente 
insufficiente, da solo, a misurare e restituire i livelli di complessità dei testi. 

3.2 Profilo lessicale 
In questo paragrafo ci occuperemo di monitorare i testi originali e le riscrit-
ture dal punto di vista del loro profilo lessicale.

Tre sono le caratteristiche che il tool prende in considerazione all’interno 
dei testi analizzati. Innanzitutto, la distribuzione del lessico rispetto al Voca-
bolario di Base (VdB), così come formalizzato nel GRADIT di Tullio De Mauro, 
con conseguente ripartizione dei token rispetto ai tre repertori che costitui-

16 A oggi, in Italia, non esistono persone gender variant che ricoprono la carica del Rettorato, 
esistono solo Rettori o Rettrici: non si ravvisa, quindi, l’esigenza di un ipercorrettismo inclusivo 
di genere non binario. Naturalmente, qualora dovesse presentarsi in futuro questa eventualità, 
si potrà applicare lo stesso principio usato per persona studente o persona docente e riferirsi a tale 
carica con l’appellativo di Persona Rettrice.
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scono il VdB stesso, ossia il lessico fondamentale (F), quello di alto uso (AU) 
e quello di alta disponibilità (AD). In secondo luogo, il rapporto tipo/unità 
(noto come type/token ratio o TTR). La TTR è 

la misura che mette a rapporto il numero delle occorrenze di unità del voca-
bolario di un testo (al denominatore) con il numero di parole tipo (al nume-
ratore): il suo valore oscilla nell’intervallo tra 0 e 1. Si tratta di un parametro 
che formalizza la varietà lessicale di un testo e che tende ad aumentare all’au-
mentare della complessità di un testo (Brunato 2014: 13)17. 

Infine, la densità lessicale, ovvero il rapporto tra parole piene e totale delle 
occorrenze di parole: ancora secondo Brunato (2014: 14), “la letteratura sulla 
leggibilità dimostra che valori superiori di densità lessicale sono associati ad 
un maggior carico informativo e, dunque, a una maggiore complessità”.

Figura 5. Profilo lessicale di CAUnifi-Or.

17 Nel caso dei testi che si stanno prendendo in considerazione in questo contributo il pro-
blema della diversa misura quasi non si pone, dato che, come abbiamo visto, le lunghezze sono 
più o meno uguali tra testo originale e testo riscritto, trattandosi di materiale testuale parallelo 
(cfr. § 4). Tuttavia, potrebbero essere analizzati testi di lunghezze molto diverse, dunque la TTR 
è convenzionalmente misurata rispetto ai primi 100 token del testo.
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Figura 6. Profilo lessicale di CAUnifi-Ri.

Come possiamo notare, in CAUnifi-Or (fig. 5) la percentuale di lemmi che appar-
tengono al VdB è del 67,5%, il che qualifica il testo come complesso. Se da una 
parte questo risultato non stupisce, trattandosi di un prodotto testuale istitu-
zionale, tuttavia esso getta una luce piuttosto fosca sui tentativi che le univer-
sità fanno di essere chiare e comprensibili: ricordiamo infatti che CAUnifi-Or 
è tratto da una pagina di sito web organizzata secondo il modello Q&A, quindi 
teoricamente non è pensato per essere un testo tecnico, ma è stato ideato per la 
divulgazione, eppure usa una percentuale non elevata di VdB. Nella ripartizione 
dei lemmi rispetto ai tre repertori del VdB, notiamo la grande preponderanza 
del lessico F rispetto a quelli di AU e AD (F = 79,8%; AU = 17,3%; AD = 3,0%). Il com-
portamento di CAUnifi-Or per quanto riguarda la distribuzione del VdB è quindi 
più vicino a quello di un testo tecnico che a quello di uno divulgativo.

È invece interessante notare i dati sulla TTR. Abbiamo detto poco sopra 
che la TTR aumenta all’aumentare della complessità testuale, e in effetti nel 
misurare questo valore bisogna sempre tenere conto del genere testuale. In 
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presenza di un testo più tecnico il rapporto tipo/unità si alza, e ciò è facilmente 
spiegabile. Fa notare infatti Brunato (2014: 13), riprendendo le riflessioni di Got-
ti (2005: 33), che i testi più tecnici, per non parlare di quelli fortemente specia-
listici, hanno una scarsa varietà lessicale perché non possono fare ricorso con 
leggerezza alla sinonimia, dato che la terminologia è monoreferenziale, perlo-
meno all’interno del dominio di specialità. Ecco perché essi presentano valori di 
TTR più alti rispetto ai testi divulgativi. Anche se questo testo ha dei luoghi di 
complessità che sicuramente lo allontanano dal valore divulgativo che avrebbe 
voluto esprimere, non è però un testo eminentemente tecnico come può essere 
ad esempio un regolamento. Con il valore di 0,630 e una luce gialla - che segnala 
testi di difficoltà intermedia – la TTR di CAUnifi-Or è infatti elevata, ma tutto 
sommato meno vicina a quella di un testo a forte vocazione tecnica rispetto a 
quanto potessero far pensare i dati sulla distribuzione del VdB. 

Da ultimo vi è il dato sulla densità lessicale (0,571), che conferma quanto ipo-
tizzato dalla letteratura a proposito di questo parametro: il testo ha un’elevata 
densità, il che significa che riversa maggiori informazioni, quindi maggior cari-
co cognitivo, su chi legge, mantenendo elevato il proprio tasso di complessità.

CAUnifi-Ri (fig. 6) ha, come osserviamo, comportamenti molto simili a 
quelli di CAUnifi-Or, se pur con qualche modifica. In lieve aumento la percen-
tuale di lemmi appartenente al VdB (69,3%), con la seguente distribuzione in-
terna: F = 79,0%; AU = 18,0%; AD = 3,0%. La TTR è identica a quella di CAUnifi-Or 
(0,630), mentre aumenta lievemente la densità lessicale (0,582). Quest’ultimo 
dato potrebbe dipendere dal fatto che il testo riscritto ha, come abbiamo visto 
in § 3.1, un numero leggermente inferiore di token rispetto all’originale, dun-
que la densità cresce di poco. Dati i valori molto simili tra i due testi, vediamo 
anche in questo caso che le modifiche apportate nella riscrittura in ottica di 
una maggiore inclusione linguistica delle persone non binarie non sembrano, 
alla luce dei dati, aumentare la complessità lessicale del testo.

Procediamo ora ad analizzare il profilo lessicale di CAUnipi-Or e CaUni-
pi-Ri (figg. 7 e 8).

Rispetto alle oscillazioni di CAUnifi-Or, che presenta profili ora di semplicità e 
ora di difficoltà, ancora una volta è chiaro che CAUnipi-Or, in quanto regolamen-
to, è eminentemente tecnico. In quest’ultimo (fig. 7), la percentuale di lemmi che 
fanno parte del VdB è del 63,9% (F = 76,4%; AU = 21,4%; AD = 2,1%), inferiore di 
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Figura 7. Profilo lessicale di CAUnipi-Or.

Figura 8. Profilo lessicale di CAUnipi-Ri.
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diversi punti percentuali rispetto a CaUnifi-Or. In questo caso la TTR, essendo un 
testo tecnico, è molto elevata (0,750), sintomo del fatto che il testo è davvero lon-
tanissimo da qualsiasi intento divulgativo. La densità lessicale si attesta su 0,578.

Per quanto riguarda CAUnipi-Ri (fig. 8), abbiamo un aumento della per-
centuale di lemmi appartenenti VdB rispetto all’originale, che ora rappre-
sentano il 66,3% (F = 75,6%; AU = 21,6%; AD = 2,8%), una TTR di 0,730 - ancora 
alta, ma in diminuzione non significativa rispetto all’originale - e una densità 
lessicale lievemente più bassa del testo di partenza (0,571).

Alla luce di questi dati, possiamo dire che nessun accorgimento inclusivo sem-
bra modificare “in meglio” il testo originale in un’ottica di una minore complessità, 
ma nemmeno peggiorarlo rendendolo ancora più difficile. In presenza di un testo 
più specialistico come un regolamento, chiaramente, le modifiche da poter fare in 
fase di riscrittura sono poche, pena la diminuzione della monoreferenzialità dei 
termini e anche il rischio di abbassamento del potere regolativo che il testo porta 
con sé. Tuttavia, le modifiche apportate in questo caso per un’inclusione di genere 
non binaria sono state minime e non hanno alterato la già complessa struttura del 
testo. Pertanto, pare si possa affermare anche in questo passaggio che una scrittu-
ra inclusiva non peggiorerebbe la situazione di un testo già piuttosto faticoso, che 
semmai avrebbe bisogno di altri accorgimenti per risultare più fruibile.

3.3 Profilo sintattico e sentence readability  
In questa sezione verrà indagato il profilo sintattico dei testi originali e ri-
scritti, mostrando poi anche le proiezioni di leggibilità delle singole frasi 
all’interno dei testi. Rispetto ai tradizionali strumenti di misurazione della 
leggibilità, READ-IT ha infatti il pregio di monitorare sia la leggibilità del testo 
nella sua globalità, sia quella della singola frase (Dell’Orletta, Montemagni & 
Venturi 2014). Come è stato ampiamente dimostrato in letteratura, la sintassi 
del linguaggio amministrativo è complessa e spesso debitrice nei confronti di 
quella giuridica, in particolare per quanto riguarda i bandi e i regolamenti18. 
Proprio per questo, la capillare possibilità di monitorare sul testo la fruibilità 
delle singole frasi può farci vedere con più chiarezza i luoghi di complessità e 
quelli di semplicità. Poiché CAUnifi-Or e CAUnipi-Or sono di lunghezza diver-

18 Per un approfondimento sulla sintassi della lingua giuridica cfr. Gualdo & Telve (2011: 441 ss.).
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sa tra loro, ma CAUnifi-Ri e CAUnipi-Ri sono molto simili ciascuna al proprio 
originale, l’analisi della leggibilità per frase verrà bilanciata in questo modo: 
saranno mostrati i primi 20 periodi di CaUnifi-Or e CAUnifi-Ri e i primi 3 arti-
coli, per un totale di 26 periodi, di CAUnipi-Or e CAUnipi-Ri.

L’analisi dei testi condotta con READ-IT permette di enucleare informazioni 
sulle varie combinazioni di tratti morfosintattici e sintattici dei testi stessi. Innan-
zitutto, grazie alla suddivisione in parti del discorso e all’annotazione, ci vengo-
no restituite le percentuali delle categorie morfosintattiche presenti; in secondo 
luogo, vengono fatte riflessioni sulla struttura a dipendenze dell’intero testo, 
esplorando le articolazioni interne dei singoli periodi, il rapporto tra proposizioni 
principali e proposizioni subordinate, le articolazioni della singola proposizione, 
la profondità dell’albero sintattico e la misura delle relazioni di dipendenza.

Nelle figg. 9 e 10 possiamo vedere il profilo sintattico di CAUnifi-Or e CAUnifi-Ri

Figura 9. Profilo sintattico di CAUnifi-Or.
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Figura 10. Profilo sintattico di CAUnifi-Ri.
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Iniziando da CAUnifi-Or (fig. 9), per quanto riguarda la misura delle percen-
tuali delle categorie morfosintattiche lungo il testo, il primo elemento da 
notare è il rapporto tra nomi e verbi (N/V). Come spiega Montemagni (2013: 
13-14), il fatto che il rapporto di frequenza N/V sia intrinsecamente legato 
al genere del testo e a questioni di natura diamesica e diafasica può conside-
rarsi un dato acquisito19. Dai dati analizzati dalla stessa Montemagni (2013) 
risulta che i testi informativi e regolativi abbiano percentuali di N nettamen-
te superiori alla media20. Come vediamo, in CAUnifi-Or i sostantivi e i nomi 
propri rappresentano rispettivamente il 26,5% e il 4,2% (totale: 30,7%) degli 
elementi presenti, laddove i verbi rappresentano il 9,2%. Da questo punto di 
vista, pur trattandosi del testo di un sito web teoricamente pensato per la 
lettura più agevole, CAUnifi-Or si comporta come un testo tecnico a tutti gli 
effetti, con un importante carico informativo veicolato dall’elevato portato 
degli elementi nominali. Da sottolineare è anche la bassa presenza di agget-
tivi (8,3%), peculiare del genere burocratico-amministrativo, il quale è poco 
incline all’arricchimento dato dagli attributi (Brunato 2014). Pure le congiun-
zioni sono in una percentuale molto bassa (3,2%).

Dal punto di vista del numero medio di proposizioni per periodo e del rap-
porto tra principali e subordinate, vediamo che CAUnifi-Or è considerato di fa-
cile lettura, con un numero medio di proposizioni per periodo (1,714) persino 
più basso di quello dei testi di training con cui il sistema è stato addestrato per 
il livello della lettura facile, e una forte preponderanza di principali (75,0%) 
rispetto alle subordinate (25,0%). Questo aspetto potrebbe dipendere dal fatto 
che l’organizzazione del testo secondo il modello Q&A stimola la formulazione 
di tanti periodi diversi e separati, più che far proliferare la subordinazione. 
Tuttavia, l’articolazione interna alla singola proposizione è invece quella tipi-
ca di un testo complesso, con un elevato numero medio di token per proposi-
zione (13,854) e una media di più di due dipendenti per testa verbale (2,146). 

Il testo risulta difficile pure sulla base delle analisi della profondità dell’al-
bero sintattico, con un’elevata media delle altezze massime (7,000), strutture 

19 Nel contesto citato, Montemagni fa riferimento al lavoro di Voghera (2005), al quale si 
rinvia per ulteriori approfondimenti.  

20 Nel lavoro di Montemagni (2013) il confronto è con testi di tipo creativo.
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nominali complesse piuttosto profonde (1,622) e un altrettanto elevato va-
lore medio di profondità delle catene di subordinazione (1,500). Infine, se la 
lunghezza media delle relazioni di dipendenza è bassa (2,170), la media delle 
lunghezze massime (9,429) si attesta invece su un livello intermedio.

CAUnifi-Ri (fig. 10) mantiene valori molto simili, o presenta variazioni lie-
vi, rispetto a CAUnifi-Or, come testimoniato anche dall’oscillazione non ele-
vata del valore di complessità sintattica dei due testi che si vede nella pano-
ramica generale e che già avevamo menzionato all’inizio di questo contributo 
(100% in CAUnifi-Or VS 99,4% in CAUnifi-Ri). Anche nel caso di quest’ultimo, i 
sostantivi (26,0%) e i nomi propri (4,3%) costituiscono insieme quasi un terzo 
dei token totali del testo (30,3%), mentre i verbi e gli aggettivi rappresentano 
rispettivamente il 9,3% e l’8,7% dei token e le congiunzioni solo il 2,8%: non 
pare dunque alterato rispetto all’originale il rapporto N/V, testimone di un 
testo complesso dall’elevato carico informativo veicolato dai N.

Per quanto riguarda la struttura sintattica a dipendenze, il numero medio di 
proposizioni per periodo è 1,690 - anche in questo caso molto più basso di quello 
del training corpus del polo semplice e persino lievemente più basso di CAUnifi-Or, 
in diminuzione non significativa - mentre rispetto a quest’ultimo in CAUnifi-Ri 
cresce ulteriormente il rapporto tra principali e subordinate a favore delle prime 
(80,0% VS 20,0 %). Il numero di parole per proposizione rimane comunque eleva-
to (13,184), anche se più basso che in CAUnifi-Or, come pure lievemente più basso 
è il numero medio di dipendenti per testa verbale (1,939). Per quanto riguarda 
le misure della profondità dell’albero sintattico, in CAUnifi-Ri calano lievemente 
la media delle altezze massime (6,207) e la profondità media delle strutture no-
minali complesse (1,575) rispetto a CAUnifi-Or, mentre rimane identico il valore 
della profondità media delle catene di subordinazione (1,500). Infine, dal punto di 
vista della lunghezza delle relazioni di dipendenza abbiamo una media di 2,233, 
leggermente più alta di quella di CAUnifi-Or, mentre la media delle lunghezze 
massime è lievemente più bassa (9,207) dell’originale. Nonostante queste mode-
ste oscillazioni, possiamo tuttavia sostenere che la riscrittura con accorgimenti 
inclusivi non binari non abbia semplificato il testo rendendolo meno tecnico e 
più fruibile, tuttavia non lo abbia neppure complicato.

Le seguenti figg. 11 e 12 mostrano la proiezione di leggibilità per singola 
frase sia di CAUnifi-Or che di CAUnifi-Ri.
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Figura 11. Sentence readability dei primi 20 periodi di CAUnifi-Or.
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Figura 12. Sentence readability dei primi 20 periodi di CAUnifi-Ri.

Come possiamo evincere dalle figure, la leggibilità delle singole frasi sul testo 
rimane pressoché identica, se non per qualche minima oscillazione in alcuni 
passaggi. In media, in entrambi i testi nella prima parte (frasi 1-4) la lettura 
globale è ritenuta facile o di media difficoltà, andando a complicarsi nella 
parte centrale, che è anche quella dei periodi più articolati. Anche in questo 
caso, i dati sembrano confermare l’ipotesi che una riscrittura e attenta alle 
pluralità di genere non pregiudichi la leggibilità del testo, che semmai risulta 
già compromessa per altri motivi che non hanno a che vedere con le temati-
che di genere.
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Operiamo ora le analisi sintattiche su CAUnipi-Or e CAUnipi-Ri (figg. 13 
e 14).

 Figura 13. Profilo sintattico di CAUnipi-Or.
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Figura 14. Profilo sintattico di CAUnipi-Ri.

Iniziando da CAUnipi-Or (fig. 13), notiamo che i sostantivi (25,4%) e i nomi 
propri (5,4%) rappresentano il 30,8% dei token del testo, mentre i verbi il 9,5% 
e gli aggettivi il 7,8%: anche in questo caso, il rapporto N/V è molto sbilan-
ciato a favore dei primi - più del triplo dei secondi - e gli aggettivi sono sot-
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to-rappresentati (7,8%), proprio come ci si aspetterebbe da un testo tecnico; 
sotto-rappresentate sono pure le congiunzioni (3,1%).

Nell’ambito della struttura sintattica a dipendenze, notiamo che il numero 
medio di proposizioni per periodo (1,310) è sensibilmente più basso della soglia 
del training corpus per il polo della facile lettura. Ciò dipende probabilmente dal 
fatto che in un regolamento viene adottato il cosiddetto ‘stile commatico’ “ca-
ratterizzato da una minuta suddivisione del testo (titoli, capi, articoli, commi, 
sottocommi ecc.), che a sua volta è segmentato in periodi brevissimi seguiti da 
punto a capo [...], e da una rigorosa messa in rilievo dei punti nodali del testo” 
(Gualdo & Telve 2011: 448); notiamo che anche la percentuale di proposizioni 
principali (79,1%) rispetto alle subordinate (20,9%) è molto elevata. 

Come già accaduto in precedenza per CAUnifi-Or, anche in questo caso a 
un’articolazione interna del periodo piuttosto semplice, che fa illuminare la 
luce verde del software, corrisponde un’articolazione interna della proposi-
zione che invece è complessa: per ognuna di esse ci sono mediamente 13,118 
parole, e il numero medio di dipendenti per testa verbale è 2,009. L’albero 
sintattico presenta una bassa media delle altezze massime (5,089), con una 
profondità media delle strutture nominali complesse di 1,465 e una delle ca-
tene di subordinazione di 1,000. 

Infine, per quanto riguarda le relazioni di dipendenza, abbiamo una lunghez-
za media di 2,245 e una media delle lunghezze massime di 6,560. Contrariamente 
a quanto ci possiamo aspettare da un testo pensato per essere più tecnico come 
un regolamento, molti di questi dati sono invece più vicini ai valori espressi dal 
training corpus di semplice lettura rispetto a quelli del training corpus di lettura 
complessa, come difatti si evince dalle luci verdi accanto al singolo parametro.

Passando ora CAUnipi-Ri (fig. 14), vediamo che anche in questo caso esso 
presenta valori quasi identici, tranne qualche minima oscillazione, rispetto a 
quelli di CAUnipi-Or. Il rapporto N/V è ancora fortemente sbilanciato verso 
i primi (24,9% di sostantivi e 5,3% di nomi propri, per un totale di 30,2%, a 
fronte del 9,5% dei verbi, valore che rimane identico rispetto a CAUnipi-Or), 
suggerendo che ci troviamo di fronte a un testo costruito con un notevole 
carico informativo veicolato dagli elementi nominali. Gli aggettivi (8,0%), pur 
con una oscillazione non significativa verso l’alto rispetto a CAUnipi-Or, con-
tinuano a essere sotto-rappresentati, come le congiunzioni (3,0%).
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Il basso numero medio di proposizioni per periodo (1,357) e l’importan-
te preponderanza di proposizioni principali rispetto alle subordinate (79,1% 
di principali VS 20,9% di subordinate, valori identici a quelli di CAUnipi-Or) 
suggeriscono un’articolazione interna del periodo in CAUnipi-Ri orientata al 
polo semplice. Tuttavia, l’articolazione interna della proposizione mantiene, 
come nell’originale, un importante livello di difficoltà, con un numero medio 
di parole per proposizione di 12,982 (il lieve flessione rispetto a CAUnipi-Or, 
ma comunque elevato) e un numero medio di dipendenti per testa verbale di 
2,009, di nuovo uguale a CAUnipi-Or. A proposito delle misure della profondi-
tà dell’albero sintattico, notiamo che la media delle altezze massime è 5,185, 
la profondità media delle strutture nominali complesse è 1,448 (entrambi i 
valori in aumento non significativo rispetto CAUnipi-Or) e infine la profondi-
tà media delle catene di subordinazione è 1,000, identica al testo di partenza. 
Da ultimo, per quanto riguarda le relazioni di dipendenza, notiamo che la 
loro lunghezza media è di 2,319, mentre la media delle lunghezze massime è 
di 6,869, entrambe in aumento lieve rispetto CaUnipi-Or, non tale da attribu-
ire a CaUnipi-Ri una complicazione testuale maggiore rispetto all’originale.

In ultima battuta, nelle figg. 15 e 16 possiamo osservare i profili di sentence 
readability dei primi tre articoli di CAUnipi-Or e CaUnipi-Ri. 
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Figura 15. Sentence readability dei primi tre articoli di CaUnipi-Or.
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Figura 16. Sentence readability dei primi tre articoli di CaUnipi-Ri.

Anche in questo caso, vediamo come, nonostante alcuni rari luoghi di sempli-
cità, la leggibilità per frase di entrambi i testi è piuttosto scarsa e si mantiene 
più o meno identica tanto nella versione originale quanto in quella riscritta. 



307Comunicazione istituzionale ampia e tecnologie

AION-L n. 12/2023 n.s.

Alla luce delle riflessioni esperite fino a questo momento sui dati analiz-
zati, pare che si possano fare alcune considerazioni. 

Innanzitutto, come predetto dalla letteratura, possiamo sostenere che al-
cuni profili di semplicità sintattica possano ravvisarsi anche in testi a elevato 
tasso di complessità, e ciò può dipendere da diversi fattori; tuttavia, e ciò 
emerge dallo studio, questo non ne altera il livello di leggibilità, che risulta 
da una valutazione globale e rimane comunque, in media, piuttosto basso. 

In secondo luogo, questione più pregnante per questo contributo, notiamo 
che questi testi hanno un importante livello di complessità generale che ne ren-
de molto faticosa la fruizione, e che ciò non peggiora - anzi, qualche volta si ap-
prezzano persino lievi miglioramenti - all’adozione di strategie linguistiche rap-
presentative di identità di genere non solo binarie. L’obiezione, talvolta mossa, 
che l’adozione di un linguaggio rispettoso delle pluralità di genere renda i testi 
più complessi non trova perciò riscontro nei dati qui analizzati; di conseguenza, 
sempre rimanendo sui dati analizzati in questa sede, non si può usare l’aumento 
della complessità dei testi come argomento a supporto per scoraggiare l’adozio-
ne di un linguaggio più inclusivo nell’ambito della comunicazione istituzionale. 

4. Verso il futuro: il corpus ALIAS

I dati analizzati finora ci suggeriscono che, a fronte di strategie non solo binarie, 
la leggibilità della comunicazione istituzionale di questo dominio non acquisisce 
maggiore complessità di quella che già la caratterizza. Tuttavia, i tentativi di riscrit-
tura qui operati sono stati, per ovvi motivi, estremamente parziali, poiché hanno 
riguardato i testi di due sole università presi a modello: ne consegue che non siamo 
in grado, al momento, di trarre da questi dati assunzioni di respiro generale.

Per tale motivo, oltre all’analisi dei dati, il presente contributo vuole an-
che offrire un’idea per future applicazioni volte a migliorare la comunicazio-
ne istituzionale nel dominio delle carriere alias.

Il punto di partenza sarebbe la ripresa dei principi che hanno animato il 
cosiddetto Repertorio COINFO (Consorzio interuniversitario per la formazio-
ne), ovvero “la raccolta di modelli di comunicazione standard delle universi-
tà” (Cortelazzo 2021: 134). Come spiega lo studioso (ibidem), infatti,

le istituzioni dello stesso tipo si trovano tutte nella necessità di far conoscere 
al proprio pubblico di riferimento la stessa informazione [...]; ognuna, però, 
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provvede da sé a scrivere queste informazioni, che, al di là delle specificità 
dovute all’autonomia decisionale, hanno un nucleo comune. Si ha così un 
enorme spreco di risorse: un considerevole numero di dipendenti, con gradi 
diversi di abilità di scrittura, si trova a dover scrivere lo stesso testo, o testi tra 
loro molto simili. Ne consegue che è alto il rischio che molti dei prodotti di 
questa così diffusa attività di scrittura risultino inefficaci.
Ecco, allora, che può essere utile pubblicare raccolte di testi standard, da met-
tere a disposizione di tutti gli enti che hanno bisogno di diffondere lo stesso 
tipo di informazioni: il lavoro di pianificazione del testo [...] viene fatto una 
volta per tutte da un gruppo di scriventi che può dedicare a questa fase cru-
ciale tutto il tempo necessario. Poi, i dipendenti di ogni università possono 
copiare e adattare alle proprie necessità i modelli presentati, partendo da una 
fonte redatta con attenzione [...].

In questo passaggio Cortelazzo fa riferimento ai suggerimenti per la sempli-
ficazione della comunicazione istituzionale e non – o non necessariamente – 
all’inclusione di genere, ma si potrebbe applicare lo stesso principio ai testi 
per le carriere alias. Tutti gli atenei che offrono questo servizio hanno infatti 
almeno un regolamento di ateneo approvato con un Decreto Rettorale, almeno 
un modulo (spesso chiamato Accordo di riservatezza) da compilare e firmare, e 
almeno una pagina di sito web dedicata alle più sommarie informazioni su que-
sto argomento; molti atenei hanno anche una pagina all’interno del portale di 
ogni persona, dalla quale si può accedere alla richiesta del servizio.  

L’idea che qui si vuole suggerire è quella di coniugare il possibile mecca-
nismo di funzionamento del Repertorio COINFO con gli strumenti linguisti-
co-computazionali a disposizione per l’analisi dei testi, creando un corpus, 
che chiameremo ALIAS. Tale corpus dovrà comprendere tutti i testi riguar-
danti le carriere alias prodotti da tutti gli atenei italiani, pubblici e privati. 
Eventualmente esso potrà essere ripartito in sotto-corpora che suddividono 
le diverse tipologie testuali: il regolamento, il modulo, la pagina informativa 
di sito web, la pagina riservata del portale, etc.

In una prima fase, i testi originali dovranno essere sottoposti al monito-
raggio della leggibilità tramite READ-IT: ciò consentirà di avere una panora-
mica generale dello “stato di salute” dei testi istituzionali universitari per le 
carriere alias, panoramica che, rispetto allo stato attuale, sarà basata su una 
maggiore quantità di dati e quindi rifletterà più fedelmente la realtà. 
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Dopodiché, grazie ai risultati offerti da questa prima fase di verifica, si 
potranno operare delle riscritture analoghe a quelle qui proposte nell’Ap-
pendice. Esse, questa volta, dovranno esplicitamente tentare di integrare le 
strategie di inclusione non binaria con le istanze per la comunicazione istitu-
zionale chiara e comprensibile. Le riscritture dovranno tener conto dei punti 
di forza e dei punti di debolezza emersi in fase di monitoraggio per ogni ti-
pologia testuale, al fine di arrivare a produrre, per ogni tipologia, un modello 
di testo standard che possa funzionare, con pochissimi adattamenti, per il 
maggior numero possibile di atenei. 

La speranza è che un lavoro simile sia in grado di fornire, traendo le ca-
ratteristiche più funzionali dai vari testi reali, modelli di testi allo stesso tem-
po chiari, comprensibili e inclusivi, per renderli disponibili e adottabili dalle 
istituzioni universitarie su ampia scala. 

 
5. Conclusioni

In questo contributo si è cercato di dare una risposta ai quesiti dai quali ab-
biamo preso le mosse, ovvero se sia possibile proporre una comunicazione 
istituzionale rappresentativa di identità di genere non più solo binarie, se 
questi accorgimenti possano entrare in qualche modo in rapporto con quelli 
per la comunicazione chiara e comprensibile, e infine come e in quale per-
centuale gli strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio possano 
essere d’aiuto per questi scopi. Le domande sembrano aver avuto, almeno 
limitatamente ai risultati emersi lungo l’articolo, una risposta positiva. Un 
tool come READ-IT è particolarmente utile per monitorare la condizione at-
tuale della comunicazione istituzionale per le carriere alias e il suo livello di 
chiarezza, come già l’ampia letteratura in merito ci aveva dimostrato da tem-
po. In parallelo, si possono proporre riscritture che tengano conto dell’inclu-
sione di genere non binaria, molto importante dato che ci troviamo in una 
branca della comunicazione istituzionale esplicitamente dedicata alla tutela 
degli interessi e della dignità delle persone gender variant.  

In una prospettiva futura più ampia, si potranno raggiungere risultati 
molto più concreti e basati su una maggiore quantità di dati tramite l’ap-
plicazione delle metodologie quantitative ai testi del nostro dominio d’in-
teresse. In questo modo, auspicabilmente, si risponderà alla sfida di fronte 
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alla quale l’università contemporanea ci pone, ossia quella di proporre testi 
che siano certamente comprensibili, chiari ed efficaci secondo le più comuni 
linee guida per la scrittura istituzionale, ma che allo stesso tempo tengano in 
considerazione l’importanza di includere tutte le identità di genere presenti 
nelle comunità accademiche.
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Appendice 
 Testo tratto dal sito web dell’Università di Firenze: 

versione originale e versione riscritta

21 In questo caso, la modifica ha riguardato il contenuto oltre che la forma. Infatti, non solo 
le persone che decidono di intraprendere un percorso ufficiale di rettifica dei documenti d’iden-
tità dovrebbero poter accedere alla carriera alias, dato che essa non ha valore legale al di fuori 
delle mura dell’ateneo. Essa dovrebbe invece essere accessibile anche tutti quegli individui che 
al momento non si riconoscono nel genere assegnato loro alla nascita, a prescindere da quale 
sarà poi la loro decisione sulle operazioni chirurgiche, su percorsi medicalizzati in generale, 
oppure sulla modifica dei documenti. 

Come posso ottenere il doppio libretto uni-
versitario se sono uno studente in fase di 
transizione di genere?
L’Università degli Studi di Firenze rilascia un 
secondo libretto universitario a tutela degli 
studenti che intraprendono il percorso per 
la rettificazione di attribuzione del sesso. 
Agli interessati viene assegnato un secondo 
libretto di iscrizione all’Ateneo contenente 
il nome corrispondente al genere verso cui 
lo studente transita e una foto con l’aspetto 
attuale.
La procedura prevede anche un “alias elet-
tronico” per l’utilizzo dei servizi online e un 
nuovo indirizzo di posta elettronica. 

Carriera alias per studentesse e studenti UNIFI
Le studentesse e gli studenti regolarmente 
iscritti all’Ateneo e in regola con le contribu-
zioni universitarie possono richiedere l’atti-
vazione di un alias, ovvero la sostituzione 
del proprio nome anagrafico con un nome 
“di elezione” che potrà essere utilizzato per 
l’accesso ai servizi interni dell’Ateneo. 

Cosa prevede l’alias
L’alias prevede l’assegnazione di un’identi-
tà provvisoria che resta attiva per tutta la 
durata della carriera o fino alla richiesta di 
nuova modifica delle generalità da parte del-
lo/a studente/essa.

Come posso ottenere il doppio libretto uni-
versitario se sono una persona di genere 
non binario?
L’Università degli Studi di Firenze rilascia un 
secondo libretto universitario a tutela delle 
persone che non si riconoscono nel ge-
nere assegnato. Alle persone interessate 
viene dato un secondo libretto di iscrizione 
all’Ateneo contenente il nome di elezione e 
una foto con l’aspetto attuale21.
La procedura prevede anche un “alias elet-
tronico” per l’utilizzo dei servizi online e un 
nuovo indirizzo di posta elettronica.

Carriera alias in UNIFI
Le persone studenti regolarmente iscritte 
all’Ateneo e in regola con le tasse univer-
sitarie possono richiedere l’attivazione di 
un alias, ovvero la sostituzione del proprio 
nome anagrafico con un nome eletto che 
potrà essere utilizzato per l’accesso ai servizi 
interni dell’Ateneo.

Cosa prevede l’alias
L’alias prevede l’assegnazione di un’iden-
tità provvisoria che resta attiva per tutta 
la durata della carriera o fino alla richiesta 
di nuova modifica delle generalità da parte 
della persona studente.
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Dopo l’attivazione dell’alias, il nome di ele-
zione sarà presente:
• sul badge da usare nel contesto univer-

sitario, sul quale potrà essere sostituita 
anche la foto (valido per l’accesso ai 
locali dell’Università, biblioteche, au-
le-studio, ecc.);

• nell’indirizzo e-mail istituzionale (viene 
attribuita una nuova email);

• nei sistemi informativi dell’Ateneo, 
come ad esempio Moodle, appelli di 
esame e tutti gli altri servizi presenti 
nell’applicativo “Gestione carriere stu-
denti”.

Il nome di anagrafico resta valido per:
• il servizio di trasporto pubblico locale, 

per il quale viene conservato il badge 
con i dati anagrafici;

• i servizi che prevedono interazioni con 
enti esterni, divulgazione dati all’ester-
no dell’Ateneo o procedure con partico-
lare rilevanza giuridica, come ad esem-
pio i tirocini, la mobilità internazionale 
e le elezioni studentesche;

• la domanda e la seduta di laurea nonché 
la proclamazione pubblica di consegui-
mento del titolo;

• le certificazioni rilasciate per uso esterno. 
L’alias sarà comunque inscindibilmen-
te associato alla carriera originaria, già 
attivata in sede di immatricolazione, e 
riferita all’identità anagrafica della per-
sona richiedente 

22 In questo caso non è stato possibile operare una riscrittura eliminando il maschile sovrae-
steso in quanto si tratta del nome dell’applicativo, che eventualmente andrebbe cambiato con una 
decisione di ateneo, ma non può essere modificato in una fase di riscrittura testuale come questa.

Dopo l’attivazione dell’alias, il nome di ele-
zione sarà presente:
• sul badge da usare nel contesto univer-

sitario, sul quale potrà essere sostituita 
anche la foto (valido per l’accesso ai 
locali dell’Università, biblioteche, au-
le-studio, ecc.);

• nell’indirizzo e-mail istituzionale (viene 
attribuita una nuova email);

• nei sistemi informativi dell’Ateneo, 
come ad esempio Moodle, appelli di 
esame e tutti gli altri servizi presen-
ti nell’applicativo “Gestione carriere 
studenti”22.

Il nome anagrafico resta valido per:
• il servizio di trasporto pubblico locale, 

per il quale viene conservato il badge 
con i dati anagrafici;

• i servizi che prevedono interazioni con 
enti esterni, divulgazione dati all’ester-
no dell’Ateneo o procedure con partico-
lare rilevanza giuridica, come ad esem-
pio i tirocini, la mobilità internazionale 
e le elezioni studentesche;

• la domanda e la seduta di laurea nonché 
la proclamazione pubblica di consegui-
mento del titolo;

• le certificazioni rilasciate per uso esterno. 
L’alias sarà comunque inscindibilmen-
te associato alla carriera originaria, già 
attivata in sede di immatricolazione, e 
riferita all’identità anagrafica della per-
sona richiedente. 
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Come richiedere il profilo alias
L’attribuzione dell’identità alias è subordina-
ta alla presentazione da parte dell’interessa-
ta/o di apposita richiesta all’Università degli 
Studi di Firenze, previo colloquio con il Tutor 
Accademico per la Procedura Alias, Prof.ssa 
Brunella Casalini, che fornirà tutte le infor-
mazioni necessarie e che, in caso di bisogno, 
seguirà lo/la studente/essa per l’intera du-
rata della carriera universitaria. Referente 
amministrativo è la dott.ssa Floriana Fabbri 
(reperibile all’indirizzo email unifiinclude.
genere(AT)unifi.it) che metterà in contat-
to con il Tutor accademico per il colloquio.  
Al termine dell’incontro, per avviare l’a-
lias è necessario sottoscrivere un accor-
do di riservatezza (pdf), nel quale ven-
gono definite le condizioni d’impiego 
dell’identità alias all’interno dell’Universi-
tà di Firenze, con particolare riferimento 
agli obblighi delle parti e alle opportunità.  
Non è necessaria alcuna documentazione 
per la richiesta di colloquio né per la sotto-
scrizione dell’accordo.

Chiusura del profilo alias
La carriera alias coesisterà con quella origi-
naria finché perdurerà la carriera effettiva, a 
meno che non intervenga:

23 Sia per la figura della Tutor Accademica che per quella, menzionata poco più avanti, della 
Referente amministrativa, non risultano, a oggi, coinvolte persone che non si riconoscono nel 
binarismo di genere. Allo stesso tempo, però, sia la prof.ssa Brunella Casalini che la dott.ssa 
Floriana Fabbri risultano essere referenze extralinguistiche alle quali si può applicare il genere 
grammaticale femminile, anziché il maschile sovraesteso, che in questo caso non è rappresen-
tativo della reale situazione. Pertanto, in questo passaggio e in tutte le successive menzioni di 
queste figure sono state adottate strategie morfosintattiche di espressione del femminile.

24 In questo caso la riscrittura è stata operata per eliminare il maschile sovraesteso e adegua-
re la lingua alle referenze reali.

Come richiedere il profilo alias
L’attribuzione dell’identità alias è subordina-
ta alla presentazione da parte della persona 
interessata di apposita richiesta all’Univer-
sità degli Studi di Firenze, previo colloquio 
con la Tutor Accademica23 per la Procedura 
Alias, Prof.ssa Brunella Casalini, che fornirà 
tutte le informazioni necessarie e che, in 
caso di bisogno, seguirà la persona studente 
per l’intera durata della carriera universita-
ria. Referente amministrativa è la dott.ssa 
Floriana Fabbri (reperibile all’indirizzo email 
unifiinclude.genere(AT)unifi.it) che metterà 
in contatto con la Tutor accademica per il 
colloquio24.
Al termine dell’incontro, per avviare l’a-
lias è necessario sottoscrivere un accor-
do di riservatezza (pdf), nel quale ven-
gono definite le condizioni d’impiego 
dell’identità alias all’interno dell’Universi-
tà di Firenze, con particolare riferimento 
agli obblighi delle parti e alle opportunità. 
Non è necessaria alcuna documentazione 
per la richiesta di colloquio né per la sotto-
scrizione dell’accordo.

Chiusura del profilo alias
La carriera alias coesisterà con quella origi-
naria finché perdurerà la carriera effettiva, a 
meno che non intervenga:



314 Elena Pepponi

AION-L n. 12/2023 n.s.

• una richiesta di interruzione da parte 
della studentessa o dello studente, o

• una sentenza definitiva di rettifi-
ca di attribuzione del sesso, emes-
sa dall’Autorità giudiziaria compe-
tente (solo per coloro che hanno 
intrapreso un percorso di transizione). 
NB: Qualora l’emissione della sentenza 
di cambio di genere avvenga in data suc-
cessiva alla laurea, l’interessato/a potrà 
richiedere di registrare la modifica per 
consentire l’emissione di certificati alli-
neati alle nuove generalità e una nuova 
pergamena (previo ritiro della vecchia).

Contatti
E-mail: unifiinclude.genere(at)unifi.it
Tutor accademico: Brunella Casalini
Referente amministrativo: Floriana Fabbri 

25 Anche in questo caso, la riscrittura è contenutistica ed è volta a fornire un’informazione 
più corretta di quella data dal testo originale. Nei percorsi di riaffermazione di genere, infatti, 
le operazioni chirurgiche di rettifica del sesso biologico non sono obbligatorie per la richiesta di 
rettifica di genere anagrafico e modifica dei documenti. Non è pertanto obbligatorio trovarsi in 
un percorso medicalizzato di transizione che esiterà necessariamente con un intervento chirur-
gico: è possibile affrontare un percorso psicologico e terapeutico di affermazione di genere che 
consentirà al Tribunale competente di autorizzare la rettifica del genere anagrafico – di conse-
guenza dei documenti – anche senza chirurgia (cfr. <https://www.infotrans.it/it-schede-39-ret-
tifica_genere_italia>, ultima consultazione: settembre 2023).

• una richiesta di interruzione da parte 
della persona studente, o

• una sentenza definitiva di rettifica del 
genere anagrafico, emessa dall’Auto-
rità giudiziaria competente25.

NB: Qualora l’emissione della sentenza di 
cambio di genere avvenga in data successi-
va alla laurea, la persona interessata potrà 
richiedere di registrare la modifica per con-
sentire l’emissione di certificati allineati alle 
nuove generalità e una nuova pergamena 
(previo ritiro della vecchia).

Contatti
E-mail: unifiinclude.genere(at)unifi.it
Tutor accademica: Brunella Casalini
Referente amministrativa: Floriana Fabbri
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Regolamento per le carriere alias approvato dall’Università di Pisa 
con Decreto Rettorale il 30 gennaio 2020: versione originale 

e versione riscritta

Regolamento per l’attivazione e la gestione 
delle carriere alias
D.R. n. 177/2020 del 30 gennaio 2020 - 
Emanazione

Articolo 1  - Finalità
1. La finalità del presente Regolamento è 
garantire il benessere psico-fisico degli/
lle studenti e del personale di Ateneo, 
a qualsiasi titolo facente parte della 
comunità universitaria pisana, nonché 
favorire la realizzazione di un ambiente di 
studio e di lavoro inclusivo, sempre ispirato 
al valore fondante della pari dignità delle 
persone, eliminando situazioni di disagio 
per coloro che intendono modificare nome 
e identità nell’espressione della propria 
autodeterminazione di genere.
2. L’Università di Pisa, nel perseguimento 
degli obiettivi che ispirano il Comitato 
unico di garanzia “per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni” 
(di seguito “CUG”), nel rispetto della 
normativa vigente, pone in essere le 
misure di protezione per le persone 
che abbiano la necessità di utilizzare, 
all’interno dell’Ateneo, un nome diverso 
rispetto a quello anagrafico, mediante 
l’attivazione di una carriera alias.
3. L’Università di Pisa, in accordo e 
attraverso le azioni positive del CUG, con 
l’obiettivo di garantire il pieno e positivo 
accesso al dispositivo della carriera alias, si 
impegna a fornire adeguata formazione in 
merito ai temi che riguardano l’identità di 
genere a tutto il personale coinvolto nelle 
procedure relative alla carriera alias e al 
personale in contatto diretto con i soggetti 
richiedenti.

Regolamento per l’attivazione e la gestione 
delle carriere alias
D.R. n. 177/2020 del 30 gennaio 2020 - 
Emanazione

Articolo 1 - Finalità
1. La finalità del presente Regolamento è 
garantire il benessere psico-fisico delle 
persone studenti e del personale di 
Ateneo, a qualsiasi titolo facente parte della 
comunità universitaria pisana, nonché 
favorire la realizzazione di un ambiente di 
studio e di lavoro inclusivo, sempre ispirato 
al valore fondante della pari dignità delle 
persone, eliminando situazioni di disagio 
per coloro che intendono modificare nome 
e identità nell’espressione della propria 
autodeterminazione di genere.
2. L’Università di Pisa, nel perseguimento 
degli obiettivi che ispirano il Comitato 
unico di garanzia “per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni” (di seguito 
“CUG”), nel rispetto della normativa 
vigente, pone in essere le misure di 
protezione per le persone che abbiano 
la necessità di utilizzare, all’interno 
dell’Ateneo, un nome diverso rispetto a 
quello anagrafico, mediante l’attivazione di 
una carriera alias.
3. L’Università di Pisa, in accordo e 
attraverso le azioni positive del CUG, con 
l’obiettivo di garantire il pieno e positivo 
accesso al dispositivo della carriera alias, 
si impegna a fornire adeguata formazione 
in merito ai temi che riguardano l’identità 
di genere a tutto il personale coinvolto 
nelle procedure relative alla carriera alias 
e al personale in contatto diretto con le 
persone richiedenti.
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Articolo 2 - Destinatari/ie
1. L’attivazione di una carriera alias può 
essere richiesta da tutti/e i/le componenti 
della comunità universitaria, docenti, 
studenti, personale tecnico-amministrativo, 
dirigenti, componenti esterni/e degli organi 
collegiali e quanti/e a vario titolo operano, 
anche occasionalmente e temporaneamente, 
nelle strutture dell’Ateneo.
2. Il/La delegato/a alle attività “Gender 
Studies and Equal Opportunities” può 
autorizzare il riconoscimento temporaneo 
di una identità alias in favore di ospiti 
dell’Ateneo che, in occasione di attività 
seminariali, convegni, cicli di lezioni o 
altre iniziative, intendano utilizzare su 
locandine, badge, ecc. un nome alias scelto 
in sostituzione dell’identità anagrafica 
ufficiale.

Articolo 3 - Procedura per l’attivazione 
carriera alias
1. L’attivazione della carriera alias avviene 
mediante presentazione al/la delegato/a 
alle attività “Gender Studies and Equal 
Opportunities” dell’istanza redatta 
secondo il modello allegato (All.to 1), 
corredata da un documento di identità.
2. Il/La delegato/a alle attività “Gender 
Studies and Equal Opportunities” assume le 
funzioni di tutor accademico per la carriera 
alias, supporta la persona richiedente nella 
procedura di richiesta e nella successiva 
gestione della carriera alias.
3. Il/La delegato/a, valutata l’istanza, 
acquisito il parere del/la Responsabile 
della Protezione Dati (di seguito “RPD”) 
dell’Ateneo (RPDcarrieraalias@unipi.it), 
può autorizzare l’attivazione della carriera 
alias.
4. L’attivazione della carriera è subordinata 
alla sottoscrizione, da parte del/la Rettore/
rice e del/la Richiedente, di un Accordo 
di riservatezza, redatto secondo i modelli 
allegati (All.ti 2, 3 e 4).

Articolo 2 - Persone destinatarie
1. L’attivazione di una carriera alias può essere 
richiesta da tutte le persone che compongono 
la comunità universitaria, ovvero persone 
docenti, persone studenti, personale tecnico-
amministrativo, persone dirigenti, figure 
componenti esterne degli organi collegiali 
e da chiunque a vario titolo operi, anche 
occasionalmente e temporaneamente, nelle 
strutture dell’Ateneo.
2. La persona delegata alle attività “Gender 
Studies and Equal Opportunities” può 
autorizzare il riconoscimento temporaneo 
di una identità alias in favore di persone 
ospiti dell’Ateneo che, in occasione di 
attività seminariali, convegni, cicli di lezioni 
o altre iniziative, intendano utilizzare su 
locandine, badge, ecc. un nome alias scelto in 
sostituzione dell’identità anagrafica ufficiale.

Articolo 3 - Procedura per l’attivazione 
carriera alias
1. L’attivazione della carriera alias avviene 
mediante presentazione alla persona 
delegata alle attività “Gender Studies and 
Equal Opportunities” dell’istanza redatta 
secondo il modello allegato (All.to 1), 
corredata da un documento di identità.
2. La persona delegata alle attività “Gender 
Studies and Equal Opportunities” assume le 
funzioni di tutor d’ateneo per la carriera 
alias, supporta la persona richiedente nella 
procedura di richiesta e nella successiva 
gestione della carriera alias.
3. La persona delegata, valutata 
l’istanza, acquisito il parere della persona 
Responsabile della Protezione Dati 
(di seguito “persona RPD”) dell’Ateneo 
(RPDcarrieraalias@unipi.it), può autorizzare 
l’attivazione della carriera alias.
4. L’attivazione della carriera è subordinata 
alla sottoscrizione, da parte del Rettore/
della Rettrice e della persona richiedente, 
di un Accordo di riservatezza, redatto 
secondo i modelli allegati (All.ti 2, 3 e 4).
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5. All’Accordo di riservatezza fa seguito 
un provvedimento della persona RPD 
contenente le istruzioni operative per gli 
uffici competenti.

Articolo 4 - Carriera alias
1. Alla persona richiedente è assegnata 
un’identità provvisoria, transitoria e non 
consolidabile, al fine del rilascio di nuovi 
documenti di riconoscimento (libretto 
universitario - badge), di un nuovo 
account di posta elettronica e di targhette 
identificative, ove necessarie.
2. La carriera alias è inscindibilmente 
associata a quella riferita all’identità 
anagrafica legalmente riconosciuta e resta 
attiva per tutta la durata di quest’ultima, 
salve eventuali richieste della persona 
interessata o ipotesi di violazione del 
presente Regolamento.
3. I documenti di riconoscimento 
provvisori connessi alla carriera alias 
possono essere utilizzati esclusivamente 
all’interno dell’Università.
4. La carriera alias viene disattivata con 
il passaggio in giudicato della sentenza 
che rettifica il genere anagrafico e i 
documenti d’identità della persona 
richiedente26. L’anagrafica della carriera 
della persona richiedente viene quindi 
aggiornata sulla base del dispositivo della 
sentenza medesima. La carriera alias, in 
ogni momento, può essere disattivata 
a semplice richiesta della persona 
interessata.
 

5. All’Accordo di riservatezza fa seguito 
un provvedimento del/la RPD contenente 
le istruzioni operative per gli uffici 
competenti.

Articolo 4 - Carriera alias
1. Al/la richiedente è assegnata 
un’identità provvisoria, transitoria e non 
consolidabile, al fine del rilascio di nuovi 
documenti di riconoscimento (libretto 
universitario - badge), di un nuovo 
account di posta elettronica e di targhette 
identificative, ove necessarie.
2. La carriera alias è inscindibilmente 
associata a quella riferita all’identità 
anagrafica legalmente riconosciuta e resta 
attiva per tutta la durata di quest’ultima, 
salve eventuali richieste dell’interessato/a 
o ipotesi di violazione del presente 
Regolamento.
3. I documenti di riconoscimento 
provvisori connessi alla carriera alias 
possono essere utilizzati esclusivamente 
all’interno dell’Università.
4. La carriera alias viene disattivata con 
il passaggio in giudicato della sentenza 
che, ai sensi della legge 14 aprile 1982 
n. 164, attribuisca al/la richiedente 
un sesso diverso da quello enunciato 
nell’atto di nascita. L’anagrafica della 
carriera del/la richiedente viene quindi 
aggiornata sulla base del dispositivo della 
sentenza medesima. La carriera alias, in 
ogni momento, può essere disattivata a 
semplice richiesta dell’interessato/a.

26 Come specificato precedentemente, la sentenza di rettifica dei documenti può essere svin-
colata dalla riattribuzione chirurgica del sesso. Dato che all’università interessa la corrisponden-
za con il documento d’identità della persona richiedente per riaccorpare le due carriere (quella 
alias e quella abbinata al nome presente sui documenti all’atto dell’iscrizione), si può omettere il 
passaggio sulla riattribuzione del sesso. 
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Articolo 5 - Rilascio di certificazioni
1. Le attestazioni o certificazioni per uso 
esterno riguardanti la carriera alias, prodotte 
dall’Università, fanno esclusivo riferimento 
all’identità legalmente riconosciuta.
2. Il/La richiedente può rilasciare dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto notorio, 
relativamente a stati, fatti e qualità personali 
inerenti la carriera universitaria, da utilizzare 
all’esterno dell’Università esclusivamente con 
riferimento alla propria identità legalmente 
riconosciuta.

Articolo 6 - Obblighi del/la richiedente
1. Il/La richiedente si impegna a segnalare 
preventivamente e tempestivamente 
al/la RPD l’intenzione di compiere atti 
all’interno dell’Università con rilevanza 
esterna (a titolo esemplificativo, 
partecipazione a tirocini, adesione a 
progetti di mobilità internazionale, 
richiesta di borse di studio), impegnandosi 
a verificare e a concordare con il/la RPD 
stesso/a le modalità e le procedure di 
utilizzo della propria identità elettiva.
2. Il/La richiedente si impegna a 
comunicare all’Ateneo ogni mutamento 
in grado di influire sui contenuti e sulla 
validità dell’Accordo di riservatezza. In 
particolare, si impegna a comunicare 
tempestivamente il provvedimento di 
rettifica di attribuzione di sesso.

Articolo 7 - Violazione del Regolamento
1. In caso di violazione del presente 
Regolamento e dell’Accordo di 
riservatezza, la carriera alias può 
essere sospesa in via cautelare, all’esito 
di un’istruttoria preliminare, con 
provvedimento del/la Rettore/rice.
2. Qualora risulti accertata l’effettiva 
violazione, la carriera alias è disattivata 
con provvedimento del/la Rettore/rice, 
fatta salva l’irrogazione di eventuali 
successive sanzioni disciplinari e/o etiche.

Articolo 5 - Rilascio di certificazioni
1. Le attestazioni o certificazioni per uso 
esterno riguardanti la carriera alias, prodotte 
dall’Università, fanno esclusivo riferimento 
all’identità legalmente riconosciuta.
2. La persona richiedente può rilasciare 
dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o di atto notorio, relativamente a stati, 
fatti e qualità personali inerenti la carriera 
universitaria, da utilizzare all’esterno 
dell’Università esclusivamente con riferimento 
alla propria identità legalmente riconosciuta.

Articolo 6 - Obblighi della persona richiedente
1. La persona richiedente si impegna 
a segnalare preventivamente e 
tempestivamente alla persona RPD 
l’intenzione di compiere atti all’interno 
dell’Università con rilevanza esterna (a titolo 
esemplificativo, partecipazione a tirocini, 
adesione a progetti di mobilità internazionale, 
richiesta di borse di studio), impegnandosi a 
verificare e a concordare con la persona RPD 
stessa le modalità e le procedure di utilizzo 
della propria identità elettiva.
2. La persona richiedente si impegna a 
comunicare all’Ateneo ogni mutamento 
in grado di influire sui contenuti e sulla 
validità dell’Accordo di riservatezza. In 
particolare, si impegna a comunicare 
tempestivamente il provvedimento di 
rettifica dei documenti d’identità.

Articolo 7 - Violazione del Regolamento
1. In caso di violazione del presente 
Regolamento e dell’Accordo di riservatezza, 
la carriera alias può essere sospesa in 
via cautelare, all’esito di un’istruttoria 
preliminare, con provvedimento del 
Rettore/della Rettrice.
2. Qualora risulti accertata l’effettiva 
violazione, la carriera alias è disattivata con 
provvedimento del Rettore/della Rettrice, 
fatta salva l’irrogazione di eventuali 
successive sanzioni disciplinari e/o etiche.
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Articolo 8 - Accordo di riservatezza
1. L’Accordo di riservatezza ha efficacia 
dalla data di sottoscrizione e cessa 
immediatamente al momento del venir meno 
dei presupposti che lo hanno determinato.
2. Nel caso in cui lo/la studente 
richiedente consegua il titolo di studio 
senza l’intervento di un provvedimento 
di cambiamento di genere o di identità, 
gli atti di carriera si intendono riferiti ai 
dati anagrafici effettivi del/la richiedente 
e conseguentemente sono rilasciate le 
certificazioni e i documenti con i dati 
personali della carriera anagrafica.
3. I provvedimenti relativi alla carriera del 
personale dipendente dell’Ateneo sono 
emessi con riferimento all’identità alias 
solo se destinati a uso interno, mentre la 
documentazione destinata a uso esterno è 
unicamente riferita all’identità legalmente 
riconosciuta.

Articolo 9 - Testimoni e collaboratori/rici 
di giustizia
1. L’attivazione di una carriera alias può 
essere altresì richiesta da:
• testimoni e collaboratori/rici di 

giustizia;
• chiunque sia sottoposto dalle 

competenti autorità a una misura di 
protezione che prevede il cambio di 
identità per motivi di sicurezza;

• autorità competenti in materia;
• chiunque denunci delitti contro la 

pubblica amministrazione o delitti 
compiuti mediante abuso di autorità 
o dei poteri inerenti la pubblica 
funzione o il pubblico servizio.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si 
applicano, in quanto compatibili, le 

Articolo 8 - Accordo di riservatezza
1. L’Accordo di riservatezza ha efficacia 
dalla data di sottoscrizione e cessa 
immediatamente al momento del venir meno 
dei presupposti che lo hanno determinato.
2. Nel caso in cui la persona richiedente 
consegua il titolo di studio senza 
l’intervento di un provvedimento di 
cambiamento di genere o di identità, gli 
atti di carriera si intendono riferiti ai 
dati anagrafici effettivi della persona 
richiedente e conseguentemente sono 
rilasciate le certificazioni e i documenti con 
i dati personali della carriera anagrafica.
3. I provvedimenti relativi alla carriera del 
personale dipendente dell’Ateneo sono 
emessi con riferimento all’identità alias 
solo se destinati a uso interno, mentre la 
documentazione destinata a uso esterno è 
unicamente riferita all’identità legalmente 
riconosciuta.

Articolo 9 - Testimoni e collaboratori/
collaboratrici di giustizia27

1. L’attivazione di una carriera alias può 
essere altresì richiesta da:
• testimoni e collaboratori/

collaboratrici di giustizia;
• qualunque persona sia sottoposta 

dalle competenti autorità a una misura 
di protezione che prevede il cambio di 
identità per motivi di sicurezza;

• autorità competenti in materia;
• chiunque denunci delitti contro la 

pubblica amministrazione o delitti 
compiuti mediante abuso di autorità 
o dei poteri inerenti la pubblica 
funzione o il pubblico servizio.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si 
applicano, in quanto compatibili, le 

27 In questo caso è opportuno lasciare la forma binaria poiché collaboratore/collaboratrice di giu-
stizia è un’espressione polirematica che indica un preciso status regolato da apposita normativa. 
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disposizioni del presente Regolamento, con 
le seguenti precisazioni:
- l’istanza è presentata al Rettore/rice;
- il procedimento si svolge in piena 
collaborazione con l’autorità competente;
- le caratteristiche dell’identità sono 
determinate dall’autorità competente in 
materia o in accordo con essa;
- i documenti di riconoscimento provvisori 
connessi alla carriera alias possono essere 
utilizzati esclusivamente all’interno 
dell’Università, con l’eccezione di quanto 
disposto dalle autorità competenti;
- in caso di violazione del presente 
Regolamento e dell’Accordo di 
riservatezza, ogni provvedimento di 
cui all’art. 7 è adottato di concerto con 
l’autorità competente.

Articolo 10 - Obblighi di segretezza
1. L’Università tratterà i dati indicati 
nell’accordo di riservatezza secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il personale dell’Università che 
interviene nel procedimento relativo alla 
carriera alias è tenuto alla segretezza delle 
informazioni acquisite.

Articolo 11 - Entrata in vigore e pubblicità
1. Il Regolamento è emanato con decreto 
del/la Rettore/rice ed entra in vigore 
15 giorni dopo la sua pubblicazione sul 
sito web di Ateneo nell’Albo ufficiale 
Informatico.
2. È altresì reso pubblico sul sito web di 
Ateneo e sulla pagina ufficiale del CUG.

disposizioni del presente Regolamento, con 
le seguenti precisazioni:
- l’istanza è presentata al Rettore/alla 
Rettrice;
- il procedimento si svolge in piena 
collaborazione con l’autorità competente;
- le caratteristiche dell’identità sono 
determinate dall’autorità competente in 
materia o in accordo con essa;
- i documenti di riconoscimento provvisori 
connessi alla carriera alias possono essere 
utilizzati esclusivamente all’interno 
dell’Università, con l’eccezione di quanto 
disposto dalle autorità competenti;
- in caso di violazione del presente 
Regolamento e dell’Accordo di riservatezza, 
ogni provvedimento di cui all’art. 7 è adottato 
di concerto con l’autorità competente.

Articolo 10 - Obblighi di segretezza
1. L’Università tratterà i dati indicati 
nell’accordo di riservatezza secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il personale dell’Università che 
interviene nel procedimento relativo alla 
carriera alias è tenuto alla segretezza delle 
informazioni acquisite.

Articolo 11 - Entrata in vigore e pubblicità
1. Il Regolamento è emanato con decreto 
del Rettore/della Rettrice ed entra in 
vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione 
sul sito web di Ateneo nell’Albo ufficiale 
Informatico.

2. È altresì reso pubblico sul sito web di 
Ateneo e sulla pagina ufficiale del CUG. 
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 Nicola Santoni*1

In search for the motivation of markedness through 
metaphorical processes. Chains and matrices 

with a reasonable degree of universality

Abstract
After Greenberg’s studies on implicational universals, dealing with universals of 
language is dealing with markedness. Interestingly enough, (un-)marked linguistic 
forms can show their motivation if examined at the conceptual level. On the Cognitive 
Linguistics ground, Metaphor Theory and Image Schemas are here employed to 
search for that motivation (if any), and to verify if semantics could be behind forms 
traditionally considered a mere fact of grammar.

Keywords: Metaphor, Semantics, Universals, Cognitive Linguistics, Prosodic Factors

A partire dagli studi di Greenberg sugli universali implicazionali, affrontare il tema degli 
universali linguistici significa avere a che fare anche con la marcatezza. È interessante 
notare che forme linguistiche (non) marcate possono rivelare la propria motivazione, 
se vengono esaminate al livello concettuale. Con le prospettive offerte dalla linguistica 
cognitiva, la teoria della metafora e gli schemi di immagini sono qui impiegati per 
scoprire quella motivazione, se presente, e per verificare se ragioni semantiche siano 
alla base di forme tradizionalmente considerate puri fatti sintattico-grammaticali.

Parole chiave: Metafora, Semantica, Universali linguistici, Linguistica cognitiva, Fattori 
prosodici

1. Universals of language and cognitive mechanisms

The articulated set of theories we commonly refer to as Cognitive Linguistics 
has undoubtedly proven itself an important tool to deal with general and 
specific semantic mechanisms of language. It often demonstrated that 
semantic-psychological operations show various degrees of universality, and 
they are rooted in experiential bases, shared by the vast majority of human 
beings, that give motivation to linguistic form. Among the most productive 

* Nicola Santoni, Università di Macerata, n.santoni1@unimc.it.
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theories, Metaphor Theory surely stands out in the complex topic dealing 
with universals of language. The main issue here is if conceptual metaphors 
(as we know them since the works, at least, of G. Lakoff and M. Johnson) can 
be assigned a role in the determination of marked and unmarked forms, 
in spite of a traditional and modular view (nowadays mostly criticized in 
various aspects by many linguists) which tends to separate levels of analyisis 
of language, and to treat them as independent components1.

Markedness has played a central role since the very beginning of the 
research on universals; after Greenberg, it has become a hard task to refer to 
them ignoring this key-feature of linguistic forms. Joseph Greenberg, as a well-
known fact, took inspiration from the phonological models of Trubetskoy and 
Jakobson, and adopted the implicational logical form to discuss the behaviour of 
universals across language types (Greenberg 1963; 1966). We must bear in mind 
that the general rule states that “Given x in a particular language, we always 
find y. When nothing further is said, it is understood that the converse, namely 
‘given y, we always find x’, does not hold”2. In addition, it has to be underlined 
that the markedness parameter is explicitly conceived by Greenberg as 
gradient, relational, non-strictly dichotomic3, and it acquires great importance 
in the research programme of Greenberg (1966)4. In third place, we know that 
implicational universals work usually at the same linguistic level and in a     
one-directional way on the basis of markedness. To give an example,

It will be found that in generalizing statements regarding sound sequences it 
is usually the unmarked feature which figures in the implicatum of conditional 
statements. Thus in the statement that the existence of clusters containing 
at least one glottalized member implies the existence of clusters containing 

* 

1 See Santoni 2020 for an earlier inquire on this topic.
2 Greenberg 1963: 73.
3 For instance, “in regard to the category of number in the noun […] there is much evidence for 

a hierarchy singular, plural, dual from the most unmarked to the most marked” (Greenberg 1963: 
31).  Likewise in this article, each semantic-cognitive domain is not conceived as absolutely marked 
or unmarked (regardless the relations with other contexts and domains), but always relatively.

4 “The topic of universals is here approached through the consideration with a single, but 
[…] rich and complex set of notions, those pertaining to marked and unmarked categories” (Gre-
enberg 1966: 10).
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exclusively non-glottalized members, it is the unmarked feature, non 
glottalized, which is the implied one5.

Despite this, there is much more in Greenberg than the simple intuition that 
relations between marked forms could cross the boundaries of hypothetical 
modular linguistic levels. Interestingly, “sometimes the marked category in 
phonology is the expression of a marked category in grammar. Thus certain 
Amerind languages use the marked feature of glottalization to express the 
marked grammatical category of the diminutive” (Greenberg 1966: 69).

In this framework, it seems reasonable to ask ourselves if there could be 
cognitive and semantic motivation behind markedness relations, and maybe if 
(un-)marked domains could imply motivated (un-)marked correspondent forms, 
which are more universal, the more universal is the mapping process motivating 
them. In a cognitive perspective, it has to be recalled that “Grammatical universals 
are universals concerning the pairing of form and content; they are not universals 
of form alone (whatever that could mean). […] Linguistic universals include 
conceptual universals (e.g., primitive spatial relations, universal conceptual 
metaphors), universals of cognitive function, and universals of iconicity”6.

2 Metaphorical chaining. Type [Sunm > T > T1unm]

If we look at the syntactic level, we remember that “Universal 1” clearly defines 
the universal basic linear order (BO) as the one in which the role Subject precedes 
the role Direct Object in the unmarked declarative propositions. It has been 
suggested by Langacker (1991) that this fact is dued to the image schema of the 
so-called “Billiard Ball Model” (BBM), on which the “Canonical Event Model” 
(CEM) is shaped and metaphorized, on the basis of the “Iconicity Principle” 
of grammar7. This would be the starting point experientially motivating the 
form of BO at a prelinguistic level. In other words, the physical and perceptual 
experience of force dynamics suggests us that energy transfers (in the most 
general sense) typically go from an Agent at t0 to a Patient at t, and it represents 

5 Greenberg 1966: 22.
6 Lakoff & Johnson 1999: 506.
7 For details and specific applications, see Serra Borneto 2003 as a good example.
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the unmarked default for cognition. It plausibly follows that the order of 
appearance of semantic roles in the linguistic form constitutes a metaphorical 
mapping of the prototypical transitive event, which is in turn mapped onto 
the already mentioned BBM. Some clues about unmarkedness of this image 
schema come from the fact that it can propagate itself even in syntactic 
structures which involve other roles or indirect causality relations8. That is 
tantamount to say that what appears in “metaphorical neutralization” on the 
surface is the default schema9, as we should expect from a neutralization. We 
can try to summarize this situation with a simple linear scheme, representing a 
metaphorical mapping that goes from a source domain to the target domains:

1)
[BBM (Sunm) > CEM (T) > Basic order (T1 unm)]

The unmarked Source domain is the basis of the mapping for the transitive 
event Target, on which the formal result Target1 is mapped, namely the syntax 
of the unmarked transitive active construction. It can be easily recognized 
that the mapping structure is a chain of metaphors (chaining process), and 
that unmarkedness pertaining to Source domain is linearly transferred until 
it reaches the form of Target1 domain.

2.1 Spatial neutralization and chaining
Similarly, spatial constructions indicating emotional or physical states and 
conditions10 provide another example of metaphorical mapping, which 
motivates the linguistic form resulting in metaphorical neutralization. If 
we look at Italian, there are two possible and alternative construcions for a 
number of conditions, like Essere in ansia/Essere ansioso, Essere in depressione/

8 It. Marco ha colpito Paolo/Marco ha visto Paolo/Marco ha provocato la nostra reazione have identical 
(morpho-)syntax at the linear and structural level, although in the second case Marco has an EXPerien-
tial role, and in the third both causality relation and energy transfer are indirect. Please notice that 
this simple example taken from Italian could easily hold for most nominative-accusative languages. 

9 Moreover, marked passive constructions are often the mirror-images of transitive unmar-
ked active constructions (Taylor 2003 [1995]: 333-334), if we look at the linear level at least for 
the mentioned language typology (n. 8).   

10 See Lakoff & Johnson 1980: 30-32 for this metaphor and some examples in English.
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Essere depresso, Essere in tempesta/Essere tempestoso, which of course can’t be 
considered couples of perfect synonyms. There are also constructions showing 
no alternative but the spatial-prepositional one, almost totally excluding the 
predicative synonym-like form with the adjective: Essere in forma/Ø, Essere 
in gara/Ø, Essere in crisi/Ø, Essere in pericolo/Ø, and many others11. No matter 
here what causes the blocking (or when exactly it is caused) in these second 
cases, all examples regardless share the spatial form [IN___] in neutralization 
for emotional domains or states metaphorized in space, with slight (yet not 
irrelevant) semantic consequences if alternatives are given. If we look at 
Mandarin Chinese, we find very close examples of this phenomenon, which 
seems to have a high degree of universality. There are cases like

Tā   zhèng  chǔyú  bēishāng  zhōng  /  Tā    hĕn   bēishāng12

She   now       be       sadness       in      /  She  very       sad

and also metaphorical neutralizations lacking the predicative alternative, as in

Guójiā  chǔyú  wēijī  (zhī)zhōng / Ø
State       be      crisis         in         / Ø

11 Sometimes, where lexicon and morphology allow to attempt a substitution of spatial 
form with an adjective in these cases, the overlap between hypothetical alternatives is im-
possible. Thus, for example, Essere in pericolo (To be in danger) means the “passive” condition 
of a [+ Animated] subject, while Essere pericoloso (To be dangerous), if referred to [+Animated], 
means quite the “active” opposite. Almost the same happens with Essere in crisi (To be in crisis) 
and Essere critico (To be critical, decisive, crucial), even referred to [+ Animated]. When it comes 
to [- Animated], things become more complex to discuss in detail, but it should be pointed out 
that some degree of synonymy can’t be overruled. Take the special case of life: La (sua) vita è 
in pericolo/La (sua) vita è pericolosa (His life is in danger/His life is dangerous) displays almost the 
same semantic proximity of the alternatives as in the examples of the kind Essere in depressione/
Essere depresso (To be in a depression/To be depressesd), in which the difference of construction 
(metaphorical spatial vs predicative) marks sometimes the opposition “temporary condition 
vs permanent state”.

12 In Mandarin a positive adjective can harldy stand alone in predicative structures. 
Thus, the sentence needs what we consider the comparative structure with “hĕn + adjective” 
to be well-formed. Otherwise, if spatial metaphorization with “zhōng”  is involved, there is 
no need for further elements, since  “bēishāng” (and adjectives in general) can work equally 
as a noun, because nouns and adjectives share the same morphology. One could be tempted 
to discuss if “hĕn” works as a copula in these structures, but this would bring us too far from 
our discourse.
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Spatial construction [___ZHŌNG] appears in neutralization. Here are some 
more examples from Mandarin:

X [Somebody] chǔyú juéwàng (zhī)zhōng / X hĕn juéwàng
(X be despair in / X very desperate)
Macerata chǔyú píngjìng (zhī )zhōng / Macerata hĕn píngjìng
(Macerata be  quiet in / Macerata very quiet)
X chǔyú hàipà (/kŏngjù*)(zhī) zhōng / X hĕn hàipà
(X be fear in / X very frightened)
X chǔyú wēixiǎn zhōng / Ø
(X be danger in / Ø)
Guójiā chǔyú jùbiàn zhōng / Ø
(State be transformation in / Ø)

The metaphorical chaining structure seems to be the same as 1), and in this case 
it involves Physical Space and Container domains to map State (or condition):

2)
[Container  (Sunm) > Space (T) > State/Condition (T1 unm)]

Metaphorical neutralization of states in containers rests upon cognitive 
metaphors operating with a high degree of universality for Cognitive 
Linguistics. In this case, the ontological metaphors mainly involved are 
SPACES ARE CONTAINERS, and STATES/CONDITIONS ARE SPACES, with all 
the boundaries and spatial characteristics conceptualized on containers13. We 
observe that the unmarkedness of the well-known Container Schema (for it is 
a fundamental and default schema for our cognitive system as human beings 
to conceptualize many everyday experiences) is transferred to the end of the 
chaining process, in the unmarked T1 construction, which neutralizes actual 
spaces and metaphorical conditions in the spatial (and, in these cases, pre- or 
postpositional locative) form across languages.

13 We know from conceptualized experience that we can enter or exit spaces/containers, or we 
can be trapped inside them. We know that they have limits, and their boundaries divide an internal 
from an external part; also, we are aware that each container/space has a capacity: if objects inside are 
too many or too big, they are tightly contained, and freedom of movement is highly reduced for them.   
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3. Metaphorical matrices. Type [Sunm > (T + T1) > T2M]

At the suprasegmental phonological level, Greenberg (1966: 70) noticed 
that “Another example of phonological-grammatical connection is the 
widespread use of the marked category of final rising pitch for the expression 
of interrogation”. This relation between rising pitch and interrogation of 
the yes/no kind leads us to have a deeper look into the three main prosodic 
factors, namely pitch, prominence, and length. In the perspective here 
adopted, it seems that the three factors play a complex role if they take part 
to the semantic motivation orienting markedness of linguistic forms. If that’s 
the case, everything starts from unmarked cognitive extralinguistic domains 
as well. The metaphorical underlying structure in these circumstances is 
more complex than the chain, as it’s going to be cleared by what follows.

3.1 Pitch variation
The orientational metaphor here involved can be indicated by UNKNOWN 
IS UP14 (and KNOWN IS DOWN). To verify the cross-linguistic persistence of 
this cognitive image, we must go through lexicon and idiomatic expressions 
(which are rarely perceived as actual metaphors by speakers).

It. È sotto gli occhi di tutti15

(something known is “under everyone’s eyes”)
It. Un discorso terra terra
(a discourse so simple to understand that is “at the ground level”)
Mand. Chénāi luò dìng
(“Dust has already fallen to the ground”, the fact is concluded and the results 
are known)
Mand. Jǐnguǎn māma jiĕshì le suŏyŏu, wŏ réngrán juéde yúnlǐwùlǐ 16 
(“Even if mom explained everything to me, I’m still between clouds and fog”)

14 See Lakoff & Johnson 2012 [1980]: 39-40; 172. Several English examples of this metaphor 
can be found in Lakoff & Johnson 1980. For this reason, I dont’t largely discuss them in this ar-
ticle, because Metaphor Theory was born mainly in this language, and the founders’ influential 
works in Cognitive Linguistics have already explained them in full detail.

15 This example is also structured by the metaphor KNOWING IS SEEING, as the last Manda-
rin one referring to “clouds and fog”.

16 For specific implications of this and other metaphors in Chinese, see Yu 1998; 2009.  
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Let’s consider now the cognitive spatial domain of HEIGHT/VERTICALITY as an 
unmarked basic domain, through the clues of unmarkedness via neutralization.

(It.) Quanto sei alto/*basso?
(It.) Sono alto/*basso solo un metro e cinquanta
(It.) L’altezza/la *bassezza viene calcolata con formule matematiche
(Eng.) How tall/*short are you?
(Eng.) I’m only 4 ft tall/*short
(Eng.) Height/*lowness measurement
(Eng.) He’s averagely-tall/*short
(Eng.) To have greater (or lower) height/*lowness
(Mand.) Nǐ duō gāo/*dī? (“How tall are you?”; gāo = adj. “tall”, dī = adj. “short”)
(Mand.) Jìsuàn gāo dù/ Ø (“To measure height”; gāo dù = “height”)

As Lakoff  & Johnson (2012 [1980]) already observed, the motivation upon which 
the widespread17 rising intonation in marked yes/no questions rests should be 
ultimately connected to the above mentioned metaphor. Yet, they tend to 
exclude this possibility in Chinese and in tone-systems, since these languages 
make no use of final rising pitch, because they are constrained by pre-assigned 
tones (contra, see e.g. De Dominicis 2013: 337-338). But this could be only a part 
of the story. An experimental study on Mandarin speakers suggested that even 
in this language rising intonation could emerge in particular circumstances to 
mark the yes/no questions, even if they have the final particle “ma” (traditionally 
considered bearing the neutral tone) signaling the sentence type.

3.1.1 Case study: Rising intonation as a useful tool in Chinese?
In this experiment18, ten Mandarin mother-tongue speakers were asked to 
read the following questions, written in pinyin. At first, they were recorded 
reading these sentences at normal speed, then they were requested to read 

17 As a matter of fact, rising pitch in yes/no questions is at disposal of a great number of different 
languages, but “non si tratta di un universale e non tutte le lingue usano il tono per segnalare l’in-
terrogazione. È il caso, ad esempio, di alcune lingue del gruppo niger-congo (famiglie gur, kwa e kru) 
e del gruppo nilotico-sahariano (lingue centro-sudanesi e ciadiche del gruppo afro-asiatico) […], o 
del dialetto di Bomarzo, una località dell’alta Tuscia, a nord di Viterbo” (De Dominicis 2010: 34).

18 Data recorded and analyzed between May and September 2019, and here published for 
the first time.
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them again slowly to make a foreigner (average Chinese speaker) understand, 
and they were recorded again.

1-Nǐ láizì GuǎngZhōu ma? (“Do you come from Guangzhou?”)
2-Duì ma? (“Yes?”)
3-Zhēn de ma? (“Really?”)
4-Nǐ kàn guò ma? (“Have you ever seen?”)
5-Nǐ chī guò ma? (“Did you eat?”)
C-Nĭ duō gāo? (“How tall are you?”)

“C” stands for “Control”, because it is the only non-yes/no question bearing 
actually tone 1 in the end (“gāo”), the tone of maximum height . Therefore, the 
comparison was made between the “ma” frequencies of the other questions, 
both at normal speed and hyperarticulation, and C frequencies. Using a 
recording and editing free software, frequency peaks were all calculated for each 
sentence-ending, and the average peak at normal speed (AVGN) was obtained 
multiplying C by 5 (the number of the yes/no questions), then adding for each 
speaker (Sp.) the other 5 normal speed peaks, and finally dividing the result by 
10 for each speaker. This was made to verify if final intonation shows rising pitch 
in these questions beyond the average, and also if it equals or exceeds the tone 1 
frequencies in hyperarticulation for each participant. Of course, for each speaker 
was equally calculated the average frequency of  tone 1 in C (CAVG), adding normal 
speed frequency (N) to hyperarticulated mode (H), and dividing the result by 2. 
Before going to the results, it has to be reported that for female (F) voices tone 
1 is around 250-290 Hz, while for males (M) the frequency is around 170-210 Hz.

3)
M F F M F F F M M M

Questions Sp. 1
N / H
(Hz)

Sp. 2
N / H
(Hz)

Sp. 3
N / H
(Hz)

Sp. 4
N / H
(Hz)

Sp. 5
N / H
(Hz)

Sp. 6
N / H
(Hz)

Sp. 7
N / H
(Hz)

Sp. 8
N / H
(Hz)

Sp. 9
N / H
(Hz)

Sp. 10
N / H
(Hz)

1 (ma) 209/
223

195/
208

238/
258

161/
141

260/
258

217/
234

226/
240

180/
203

156/
151

138/
145

2 (ma) 225/
199

160/
188

206/
201

139/
114

245/
254

205/
215

220/
224

173/
191

158/
157

142/
120

3 (ma) 230/
246

155/
172

239/
238

172/
148

226/
230

215/
224

234/
243

171/
205

153/
154

148/
136
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4 (ma) 181/
171

152/
159

191/
183

113/
113

224/
223

198/
223

186/
180

153/
167

131/
152

110/
123

5 (ma) 196/
176

149/
151

210/
236

147/
121

215/
228

210/
220

193/
177

147/
164

146/
157

146/
119

C (gāo) 225/
218

172/
194

258/
265

169/
150

263/
260

257/
292

227/
219

169/
191

170/
191

166/
154

CAVG tone 1 221,5 183 261,5 159,5 261,5 274,5 223 180 180,5 160

AVGN 216,6 167,1 237,4 157,7 248,5 233 219,4 166,9 159,4 151,4

A) The numerous cases highlighted in grey show the increment to a higher 
frequency for the hyperarticulated mode with some degree of emphasis by 
the speakers. Also the C question is affected by this general increment, a sign 
of a widespread use of final rising pitch in H-context.

B) Underlined and in bold are all the peaks which equal or exceed the CAVG of  
tone 1.  This happens in 18 cases (8 N and 10 H) limited to the first 3 questions. 
In questions 1 and 3 this could be quite predictable, since co-articulation of 
“ma” with a previous tone 1 can favour the phenomenon. But in 2, which 
displays a significant rise, “duì” can’t be responsible for this, and the reason 
has probably to be found in semantic features: 2 is really a prototypical yes/no 
question (“Yes?”), a fact that probably clearly emerges in intonation.

C) In 5 cases, just underlined, we have values which equal or exceed at 
least one of the C peaks, normal or hyperarticulated. Of course, values of CAVG 

are all superior to one of the C peaks, and were underlined as a reference 
parameter. Also in these cases, regarding questions 1, 2, and 3 as well, the tone 
of “ma” tends to reach tone 1, but less evidently than in the previous 18 cases.

D) We have in total 23 cases in the first 3 questions that tend to tone 1, 
representing more than 38% in the group 1-3, and 23% relatively to 1-5. In 4 
and 5, we have no trace of tone 1, but they follow the tendency of rising pitch 
in the passage from N to H mode.

It seems quite evident that final rising pitch and tone 1 is at diposal of 
Mandarin to mark (yes/no) questions with a number of occurrencies far from 
chance. Rather, rising intonation is also one of the “tools” Mandarin can put in 
play in particular circumstances, like emphasis or general hyperarticulation.
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3.1.2 Unknown, height, and interrogation
At this point, we need to hypothesize the existence of another ontological 
metaphor to fully explain the relation between unknown, height/verticality, 
and the linguistic form of rising pitch in yes/no questions. The basis of this 
metaphor is strictly anatomical and experiential, and scarcely testified by 
lexical clues. Nonetheless, it seems plausible to state that for our cognitive 
system TONAL HEIGHT IS SPATIAL HEIGHT19.  If so, we come to a completely 
different mapping structure from  1) and 2). The presence of a matrix domain20 

 (or “blended space”21) plays a key role for the possible motivation of linguistic 
form in this and the following cases.

4)

  Unknown
Spatial height  Rising pitch interrogation
  Tonal height

Source Domain Matrix Domain Target Domain

From an unmarked S two mappings procede towards the target domains we 
can refer to as T and T1. The new complex domain (the matrix domain) is the 
core of the subsequent process of mapping which motivates the formal result 
of the rising pitch question (T2). The matrix domain represents the space where 
the two concepts UNKNOWN and TONAL HEIGHT unite (not permanently!) 
to give birth to a new coherent conceptual domain. If these passages hold, 

19 Theory and practice of singing interestingly divide a “chest voice”  from a “head voice” 
or falsetto. Surely, sharp sounds produced by head voice can be easily sensed putting a hand on 
our head to feel the vibration, while in chest voice modality we can put one hand on our chest 
to obtain the same result. That constitutes an experiential base for the metaphor. Moreover, we 
can refer to the lexical conventionality of this metaphor in the three languages examined, which 
indicate as “high” (It. “alto”, Mand. “gāo”) or “low” the sound frequencies, often conceptualizing 
them in the domain of VERTICALITY. These metaphors themselves can suggest to the speaker 
the overlap of the domains, as it happens even with other well-known metaphors (see e.g. AN-
GER IS HEAT, Lakoff 1987: 383).

20 In this and other matrices (or matrix domains), the presence of more domains than the 
ones mentioned is not excluded at all. The main attention here is precisely devoted to that do-
mains which seem to cooperate most to the motivation of linguistic form.

21 See Fauconnier 1994; Fauconnier & Turner 1996.
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it can be noticed that from an unmarked S, via matrix (T + T1), we obtain a 
marked phonological form T. In linear representation, this kind of underlying 
widespread markedness process can be referred to as: [Sunm > (T + T1) > T2M].

3.2 Prominence: Intensity variation
In the same fashion, let’s start for prominence with an ontological metaphor, 
namely ARTICULATORY FORCE IS PHYSICAL FORCE, evidently testified by the 
use we make of phonetic articulatory force, for example, in our everyday 
quarrels, or to stress the strenght of what we are stating. Even in some 
expressions the metaphor comes out clearly:

(It.) Urlare contro qualcuno (“To yell against someone”)
(It.) Gridare (o urlare) in faccia (o addosso) a qualcuno (“To shout in the face (or to 
yell at) someone”)
(It.) Parlare sopra qualcuno (“To speak over someone”)22

Clues of lexical neutralization guide us to the unmarkedness of the cognitive 
domain (PHYSICAL) FORCE, or rather, to be more precise, the domain 
(SUFFICIENTLY HIGH) PHYSICAL FORCE.

“Strong/Strength” in neutralization – “Weak/Weakness” not neutralizable
(It.) È questione di forza/*debolezza (“It’s a matter of strength/*weakness”)
(Eng.) High (or low) strength/*High (or *low) weakness
(Mand.) Yŏu duō zhuàng/*ruò? (“How strong is he?/ How *weak…?”; zhuàng = 
adj. “ strong”, ruò = adj. “weak”)

As in the previous case, there is another ontological metaphor to consider in 
relation to the unmarked starting domain: (+) CONTROL IS (+) FORCE (mainly 
physical force ).

(Eng.) To force someone to do something
(It.) Mi ha spinto a farlo (“He pushed me to do so”)
(It.) Si è sforzato di trattenere la rabbia (“He struggled strongly to hold his anger”)
(It.) Non voglio forzare nessuno (“I don’t want to force anyone”)

22 This example taken from Italian represents also the orientational metaphor CONTROL IS UP.
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These two metaphors, combining in a matrix, could be the basis for the 
motivation of the marked form in some linguistic acts, which we can refer to 
as exclamative, imperative, and jussive. If we look at Italian, these utterances 
(or sometimes linguistic acts, for the sake of precision) can display also a 
dedicated marked (morpho-)syntax: The 2nd person singular imperative 
forms Va’, Di’, Fa’, Da’ (instead of Vai, Dici, Fai, Dai), together with the marked 
postverbal or zero subject, represent marked specific constructions that 
show themselves together with the kind of utterances having the phonetic 
form we are discussing, to convey this particular pragmatic meaning. To 
synthesize:

5)

  Articulatory force
Physical force  Exclamative/Jussive utterance
  Control

Source Domain Matrix Domain Target Domain

As in 4), the matrix structure could motivate a marked linguistic form TM 

starting from an unmarked S. The formula is always the one reminded in the 
§ 3 heading.

3.3 Length variation
At first, we deal with the ontological metaphor (+) EXTENSION/DISTANCE 
IN TIME IS (+) EXTENSION/DISTANCE IN SPACE23, a sub-mapping of TIME AS 
SPACE metaphor, which doesn’t need to be discussed here, for it is one of the 
fundamental metaphors that Cognitive Linguistics fully recognizes as firmly 
grounded. Instead, we procede to verify that the cognitive domain of spatial 
extension is unmarked.

Neutralizable forms:
(It.) Esteso/Estensione (“Extended/Extension”)
(It.) Distante/Distanza (“Distant/Distance”)

23 Based on the highly universal mapping of TIME onto SPACE. See Lakoff & Johnson 2012 
[1980]; 1999, Lakoff 1993, Haspelmath 1997.
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(It.) Lungo/Lunghezza (“Long/Length”)
(It.) Ampio/Ampiezza (“Wide/Width”)
(Mand.) Yŏu duō cháng/* duǎn? (“How long is it?”; chàng = adj. “long”, duǎn = 
adj. “short”)

Then, we consider the linear scale metaphor EXTENDED/DISTANT IS MORE, 
through some examples.

(Eng.) This matter is far more complex than I thought
(Eng.) Farther/Further
(Eng.) Widely + adj.
(It.) Superare di gran lunga (“To largely exceed someone or something”)
(It.) La sa (o la dice) lunga (“He/It knows/tells largely more than he/it is 
showing”)
(It.) Ampiamente migliore (o peggiore) (“Widely better [or worse]”)
(Lat.) Longe (As “Widely”)
(Lat.) Ergo amplius in arte rhetorica nihil est [Rhetorica ad Herennium, end of Book 
IV] (“So there’s nothing ‘wider’ [more] left to explain about rhetoric”)

Another pragmatic meaning is conveyed by this metaphorical structure. 
Expressive utterances can partially or entirely extend their duration to be iconic 
of quantity and size (as in, simplistically, A biiiiiiiiig tree!). We must remember that 
another quite universal and well-known metaphor fundamentally cooperates 
to that motivation, even if it is kept on the background: MORE FORM IS MORE 
CONTENT. Anyway, the schematic representation of our interest is as follows.

6)

  Temporal extension
Spatial extension  Expressive iconic utterance
  More (Quantity)

Source Domain Matrix Domain Target Domain

Nothing is really different from the previous two cases, and this mapping 
motivates a marked result starting from an unmarked domain S. What we can 
hypothesize at this point is that the presence of matrices in the structures of 
motivation can have influence on markedness dynamics, in a radical different 
way from the chain-like structures.
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4 Say ‘shibboleth’! Marked phonetic segments and chaining: 
Type [SM > T > T1M]

It’s not the purpose of this article to investigate the huge issue of the segments’ 
cognitive reality or the cognitive ground of the phoneme24. We know from 
experimental studies by Grimaldi and colleagues (2013) that human brains 
can access phonetic details if requested by context, and our neuro-cognitive 
systems can work to categorize segments25. In the Cognitive Linguistics 
framework, phonemes are conceived as radial categories prototype-centered, 
and they include more or less central/peripheral allophones as members. 
Phonemes have conceptual/schematic meaning26, conveyed by the relations 
allophones constituting the category PHONEME entertain with the prototype.

The biblical episode of the shibboleth27 (Judges 12. 6) reveals itself 
interesting in this perspective. To cut the story short, at the fords of 
Jordan the Gileadites recognize the fugitive Ephraimites through a test of 
pronunciation regarding the word “shibboleth”. Precisely, the episode deals 
with a highly marked segment, the [s] belonging to the other linguistic 
variety spoken by Epharaimites, who can’t pronounce (as traditionally 
accepted)28 [ʃ] in that word. Conceptualization of this specific segment, and 

24 On which, see Albano Leoni 2009. See also Durand & Laks 2002, and Linell 1979.
25 As Miglietta-Grimaldi-Calabrese (2013: 288-289) verified, “Two perceptual modes are 

available for speech perception: a faster phonological (categorical) mode and a slower phonetic 
(sensory) mode. […] Our idea is that there is a single neural computation […] that is ‘sensitive’ to 
the contrastive/non contrastive status of the sounds as determined by the listeners’ knowledge 
of the phonological system of their own language […]. Our results generate the assumption that 
predictable vowel allophonic alternations (out of context) pattern with phonemic contrasts for 
auditory perception”.

26 Lakoff  1987: 283: “They [image schemata, including the Container Schema] are concepts 
that have a directly-understood structures of their own, and they are used metaphorically to 
structure other complex concepts”.

27 The episode is discussed in the Cognitive Linguistics perspective by Kristiansen (2003), who re-
fers to the allophones [s] and [ʃ], perhaps treating them as parts of a diasystem “Gileadite-Ephraimite”.

28 According to Speiser (1942), the contrast was instead between Ephraimite [s] and Gileadite [θ], 
because there seems to be no trace of Semitic languages that failed to include both [s] and [ʃ]. The 
ingenious test put on by the Gileadites proves in itself that they were perfectly aware of the existence 
of [s] as an allophone, which evokes all the cultural inferences referring to the people of Ephraim. 
These inferences are tragic for the defeated Ephraimites, who are eventually recognized and killed.
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of all the cases of shibboleth as a linguistic phenomenon, provides us another 
example of metaphorical chaining. Two ontological metaphors are involved: 
A NATURAL CATEGORY IS A CONTAINER29, and A LANGUAGE IS A NATURAL 
CATEGORY30. In the Gileadites’ point of view:

7)
       /s/
            Ephraimite
                         [s]
                Gileadite                  [θ]

                Jordan

External/peripheral Ext./per. in the category Ext./per. in the 
in the container (M)    language  (M)            

In this mapping, markedness of the peripheral (or external) position of an 
hypothetical object in relation to the container (therefore, not prototypical) 
is mapped onto the end of the chaining process, the marked segment [s]. At 
the intermediate stage, the mapping passes through the peripheral position 
of the cultural-ethnic element “Ephraimite” in respect to the category which 
has “Gileadite” as a prototype (for the Gileadites, of course!)31. So the result 
can be expressed by [SM > T > T1M]. If we assume that the perspective can be 
inverted, what would be transferred to the end of the chain would be the 
unmarkedness of the same segment instead, as we can easily imagine.

29 See Lakoff & Johnson 1999: 380.
30 One of the most intuitive ontological metaphors, since almost every speaker treats his langua-

ge(s) as a category, whose elements are (e.g.) English, or they are not members of the category ENGLI-
SH, et tertium non datur for many speakers. There are also elements of uncertain status, which speakers 
peripherally include in their languages, and maybe tend to avoid (in formal contexts, for example).

31 There is no mistery that every culture considers itself as the ethnic prototype, and, therefore, 
every speaker belonging to that category sees himself as prototypical in some degree (at least, com-
paring himself to ‘foreigners’). Language plays a fundamental role in this categorization, as Cicero 
reminds us when he refers to a “Vox Romani generis urbisque propria” (Cic., De or. 3. 12), or when Chinese 
call their language (including varieties and dialects) “Hànyŭ” (the language of “Hàn” dynasty), evi-
dently idealizing their cultural unity under the same category through an as well idealized language.
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5. Chains and matrices. A possible role in the motivation of form and 
markedness

After this brief inquiry, it would be hard to draw definitive conclusions. We 
can nonetheless make some observations on what presented. First, different 
metaphorical/schematic structures differently motivate linguistic surface 
forms and the relative (un-)markedness. Then, since markedness is an 
important parameter in the discourse on (implicational) universals, trying 
to understand how it works could be a contribution to understand how 
universals work. We have also to remember that many directly-emerging 
cognitive metaphors have a high degree of universality themselves. Thirdly, 
we can observe that makedness itself could be sensitive to the underlying 
metaphorical structure motivating it: Matrices seem to provoke the shift 
from an unmarked domain to a marked linguistic form in certain cases, while 
chains seem to transfer their (un-)markedness to the formal linguistic result. 
Lastly, metaphors involved in the matrices mentioned can be of different 
kinds (orientational, linear scale, ontological), but one of them at least is of 
the ontological type, none of them (predictably) is a conventional metaphor. 
What seems to emerge quite clearly is that motivation via cognitive 
metaphors and schemata contributes to give meaning to apparently non-
semantic structures, reducing the gap between grammar and semantics. And 
the distance seems to be smaller than we usually think.
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rie di linee guida che possano essere utili per la corretta e rigorosa identificazione 
delle metafore linguistiche in italiano (MIP-IT). Tali norme, pur ponendosi in li-
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1. Introduzione

Strumento di comparazione, anomalia grammaticale, semantica e concettua-
le (Beardsley 1962; Loewenberg 1975; Levin 1977), ma anche imprescindibile 
mezzo di intermediazione tra domini concettuali distinti (Black 1954, 1962, 
1979; Ortony 1979; Ricoeur 2010 [1975]): la storia della metafora e della sua 
feconda carriera si dipana nel tempo in modi decisamente sorprendenti. Ciò 
che poco sorprende invece è il sapere che attualmente la metafora rappre-
senta una delle aree di indagine più ampiamente investigate nell’ambito de-
gli studi della Linguistica, in generale, e della Semantica, in particolare. 

Ponendosi come un fenomeno poliedrico, indagabile sia sul piano del lin-
guaggio sia sul piano concettuale, con ricadute significative soprattutto negli 
studi di Semantica e Pragmatica (Searle 1993), stupisce però che gli aspetti pre-
cipuamente metodologici per una sua corretta identificazione all’interno del 
discorso siano stati per lungo tempo trascurati (Steen et al. 2010). La parzialità 
dell’intuizione su cui si sono spesso basati i giudizi di singoli esperti, in assenza 
di criteri di identificazione espliciti e condivisi, ha comportato non soltanto un 
certo grado di variabilità nei risultati delle analisi condotte ma anche un quan-
titativo di vaghezza nelle operazioni con cui si è tentato di determinare ciò che 
è effettivamente metaforico (Cienki 2008: 254; Pragglejaz Group 2007: 2).

Come si fa dunque a discernere ciò che è metafora da ciò che non lo è? 
E come si fa a produrre delle pratiche di annotazione che siano fondate su 
criteri di individuazione stabili e soprattutto coerenti?

L’obiettivo primario del presente studio, che pure è sorretto da un solido 
assetto teorico nonché da una concezione della metafora come duplice figura 
del pensiero e del discorso (Lakoff & Johnson 1980), è quello di discutere tale 
fenomeno da un punto di vista primariamente tecnico, pratico e metodolo-
gico. Più nello specifico, ciò che ci interessa approfondire in queste pagine 
è l’applicabilità all’italiano1 della MIP (Metaphor Identification Precedure: 
Pragglejaz 2007) e MIPVU (Steen et al. 2010), protocolli di annotazione me-

1 Sulla base dello spoglio della letteratura esistente e del confronto avuto con alcuni dei 
membri storici del gruppo MIP/MIPVU (in particolare, Alan Cienki, Tina Krennmayr ed Elena 
Semino), posso affermare che, al momento, non esistono altri casi di applicazioni del protocollo 
all’italiano. Per una panoramica sull’applicazione ad altre lingue si veda Nacey et al. (2019).
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taforica ormai ben collaudati per l’inglese e già ampiamente testati anche 
su altre lingue, tra cui francese, tedesco, olandese e norvegese (Nacey et al. 
2019). Lo studio partirà dalla considerazione in chiave critica delle proble-
maticità specificatamente legate ad aspetti idiosincratici, sia sul piano lessi-
cale che grammaticale, dell’italiano e servirà ad elaborare delle linee guida 
lingua-specifiche che permettano una corretta e allo stesso tempo flessibile 
estensione delle suddette procedure (MIP-IT). La proposta di estensione sarà 
testata su un breve testo selezionato da un mini-corpus, creato sulla base 
della estrazione semi-automatica di video dalla piattaforma TikTok e con-
tenente trascrizioni di parlato spontaneo prodotto da soggetti italofoni che 
hanno sofferto di anoressia nervosa (Donati et al. 2023).

Nel Paragrafo 2, presentiamo una breve introduzione al concetto di metafora 
concettuale, mentre una più ampia prospettiva sulla genesi e sulla articolazione 
del protocollo MIP è fornita nei paragrafi 3, 3.1 e 3.2. Nella sezione successiva (par. 
4) segue una breve discussione sulla complessità e varietà delle questioni operati-
ve legate all’applicazione della procedura all’italiano. Il paragrafo 5 rende esplicite 
le linee guida che saranno adottate nell’ambito della nostra proposta di estensio-
ne e discute un esempio di analisi. Le conclusioni sono presentate nel par. 6. 

2. La Teoria della Metafora Concettuale

Tutto ciò che sappiamo sulla metafora è il prodotto di un instancabile pro-
cesso di ricerca e riflessione iniziato quando Aristotele per primo prova a 
definirne i confini e con essi lo statuto tropico. Nel corso degli anni, la con-
cezione aristotelica è sottoposta a una duplice lettura (Black 1954; Cameron 
2003; Charteris-Black 2000): da un lato, la teoria della sostituzione, secondo 
cui l’espressione metaforica sarebbe usata al posto di una equivalente espres-
sione letterale per trasferire il nome proprio di una cosa ad un’altra (A è B); 
dall’altro, la teoria del confronto, in accordo alla quale la metafora si porrebbe 
come una sorta di similitudine abbreviata (A è come B) sorretta da un rappor-
to analogico. Punto di congiunzione tra le due interpretazioni è l’idea secondo 
cui fare buoni traslati è saper vedere ciò che è somigliante (Poet. 22, 59 a, 5-9). 
È questa stessa idea, tuttavia, a diventare anche il bersaglio principale delle 
critiche mosse dalle teorizzazioni successive (Charteris-Black 2004), prima fra 
tutte la concezione interazionista di Max Black (1954, 1962), secondo cui la 



348 Paola Vernillo

AION-L n. 12/2023 n.s.

metafora non si limiterebbe a stabilire a priori una somiglianza oggettiva tra 
cose, ma svolgerebbe una vera e propria funzione euristica, di creazione di 
qualcosa non già esistente e non egualmente esprimibile attraverso il ricorso 
al linguaggio letterale. È probabilmente Black2 a liberare il passaggio a una 
nuova visione, in chiave primariamente cognitiva, della metafora, affrancan-
dola dal ruolo di mero segnale di scarto tra uso poetico e linguaggio ordinario, 
e sganciandola dal piano dell’analisi puramente linguistica. Il passaggio verso 
un approccio più concettivo allo studio della metafora si compie però con la 
pubblicazione, nel 1980, del libro Metaphors we live by scritto da George Lakoff 
e Mark Johnson. Tale volume costituisce una pietra miliare nella storia degli 
studi semantici e una tappa fondamentale nel percorso di espansione della 
Linguistica Cognitiva. All’interno di questa cornice teorica, la cosiddetta Te-
oria della Metafora Concettuale (TMC), la metafora smette finalmente i pan-
ni del mero abbellimento discorsivo (Searle 1993), per essere rivestita di una 
identità nuova, primariamente concettuale (Lakoff & Johnson 1980: 4): 

Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhe-
torical flourish—a matter of extraordinary rather than ordinary language. 
Moreover, metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a 
matter of words rather than thought or action. For this reason, most people 
think they can get along perfectly well without metaphor. We have found, on 
the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language 
but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which 
we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature. 

La metafora, dunque, è concepita come un fenomeno sistematico e non 
singolare, cognitivo prima che linguistico, attraverso cui strutturiamo e rap-
presentiamo un dominio semantico nei termini di un altro. Una delle conse-
guenze più significative di questo cambio di assetto paradigmatico riguarda 
probabilmente la considerazione delle diverse modalità attraverso cui espri-
miamo concetti metaforici, i quali, lungi dall’essere esplicitabili sul piano 
strettamente verbale, sono anzi esprimibili attraverso gesti (Cienki 1998; Cien-
ki & Muller 2008; McNeill 1992;), immagini (Forceville & Urios-Aparisi 2009) e, 
più in generale, qualunque altro tipo di codice comunicativo o artistico. 

2 Fondamentali sono stati lavori pioneristici di Richards (1936).
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Uno dei pilastri su cui si regge l’impalcatura teorica della TMC è la chiara 
e netta distinzione tra due categorie di oggetti metaforici: da un lato le me-
tafore concettuali, dall’altro le metafore linguistiche. Più nello specifico, la 
TMC definisce le metafore linguistiche nei termini di espressioni che rappre-
sentano, sul piano del linguaggio verbale, strutture concettuali metaforiche 
profonde. Per esempio, le metafore linguistiche “Mi trascino in una esistenza 
priva di significato” o “La ballerina si è spinta oltre i propri limiti”, esplicita-
no linguisticamente una struttura metaforica che pone in essere una relazio-
ne tra agito e movimento nello spazio. Entrambe le espressioni sono infatti 
basate su una concettualizzazione dell’agito personale nei termini di un mo-
vimento autoindotto lungo un percorso spazialmente esteso (Lakoff 1993). In 
altre parole, nell’ottica della TMC, queste stesse due espressioni metaforiche 
esplicitano, seppur con scelte lessicali differenti, lo stesso tipo di struttura 
metaforica, potendo essere entrambe interpretate come il riflesso linguistico 
della metafora concettuale SELF-INITIATED ACTIONS ARE SELF-PROPELLED 
MOTIONS. Lo schema di questa metafora segue la formulazione canonica “A 
è B”, in accordo alla quale un dominio astratto (o target) A è mappato su un 
dominio concreto (o source) B, dal quale si estraggono contenuti informativi 
che sono sistematicamente e unidirezionalmente trasferiti per la modella-
zione del dominio A. In questo caso specifico, dunque, costruiamo il dominio 
astratto dell’agito personale sulla base del trasferimento di una selezione di 
tasselli informativi propri del dominio concreto del movimento. 

3. Metodi per l’identificazione delle metafore nel discorso

La pubblicazione di Metaphors we live by ha rappresentato un punto di snodo sto-
rico la cui portata ha avuto effetti più o meno immediati ma certamente dura-
turi nell’ambito degli studi di linguistica (Gibbs 2008). L’imponenza concettuale 
di questo framework teorico si misura non solo nelle innumerevoli applicazioni 
in studi appartenenti a campi di ricerca anche molto diversi tra loro (tra le va-
rie, Linguistica, Psicologia, Filosofia, Analisi del discorso, Antropologia, Neuro-
scienze e Informatica) ma anche e soprattutto nella quantità di approcci che si 
sono posti in linea di continuità o di rottura con lo stesso (Geeraerts 2010; Grady 
1997; Lakoff 1993; Steen 1999, 2007). Ciò che tuttavia per lungo tempo è sembrato 
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mancare all’interno di questo articolato assetto architettonico è stato l’interesse 
precipuo per lo sviluppo di protocolli o metodi per una identificazione sistemati-
ca, affidabile e replicabile delle metafore linguistiche nel discorso (Semino 2008). 
L’assenza di tali linee guida ha fatto sì che per parecchio tempo ricercatori e stu-
diosi nel campo della metafora si siano affidati alle proprie intuizioni individuali 
(Kövecses 2011) e, in assenza di criteri formalmente condivisi, abbiano valutato 
in modo tendenzialmente discrezionale il confine tra letterale e non letterale 
(Gibbs & Colston 2012). Tale variabilità ha necessariamente impattato non solo 
sulla affidabilità dei risultati ottenuti nei singoli studi, sia in termini quantitativi 
che qualitativi, ma anche sulla comparabilità, in chiave intra e interlinguistica, 
degli esiti a cui son giunte le diverse ricerche nel campo metaforologico (Came-
ron 2003; Pragglejaz 2007; Semino, Heywood, & Short 2004; Steen et al. 2010). 
Tuttavia, negli ultimi anni, qualcosa sembra esser cambiato e l’applicazione di un 
metodo rigorosamente scientifico per l’identificazione di metafore nel discorso 
non sembra più rappresentare un problema così cogente (Steen 2017), potendo 
i ricercatori contare su una letteratura ampia nonché su una quantità di model-
li validi e ben collaudati su ampi set di dati (Cameron 1999; Cameron e Maslen 
2010; Charteris-Black 2004; Littlemore et al. 2013; Schmitt 2005). Nei prossimi pa-
ragrafi, non ci soffermeremo sulla descrizione dei principali protocolli ad ora a 
disposizione, ma proveremo a tracciare il profilo di uno tra i più imponenti e ap-
prezzati sistemi per l’identificazione di metafore nel testo (MIP), cercando anche 
di delineare simililarità e differenze con l’estensione che ne è stata successiva-
mente proposta (MIPVU). Tale ricostruzione è funzionale al tentativo di amplia-
re il bacino di applicazione di questi stessi protocolli, che qui testeremo su una 
lingua come l’italiano per cui, di fatto, non esistono linee guida precise e chiare 
che possano regolamentarne l’uso e assicurarne una loro corretta applicazione. 

3.1 MIP: Metaphor Identification Procedure
Nel 2007 la rivista Metaphor & Symbol, punto di riferimento nell’ambito degli 
studi sulla metafora, pubblica MIP: A method for identifying metaphorically used 
words in discourse, studio nato dallo sforzo congiunto di dieci ricercatori uniti 
dal comune obiettivo di sviluppare un protocollo chiaro, affidabile, flessibi-
le e replicabile per l’identificazione delle metafore nel discorso (Pragglejaz 
2007). Il team, in realtà, inizia a collaborare stabilmente già a partire dai pri-
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mi anni 2000, anno in cui Peter Crisp, Raymond Gibbs, Alice Deignan, Graham 
Low, Gerard Steen, Lynne Cameron, Elena Semino, Joe Grady, Alan Cienki e 
Zoltan Kovecses si uniscono a formare il cosiddetto gruppo Pragglejaz, acro-
nimo nato proprio dalla combinazione delle iniziali dei componenti origi-
nari (Nacey et al. 2019; Semino 2019; Steen 2017). Per quel che concerne la 
procedura, la Metaphor Identification Procedure (in breve, MIP) impone il 
rispetto di una serie articolata di punti funzionali alla identificazione delle 
cosiddette metafore indirette, ossia unità lessicali3 utilizzate metaforicamen-
te all’interno di un testo, sia esso scritto o orale. A tal proposito, è importante 
sottolineare che tale metodo di analisi si focalizza sulle sole metafore lingui-
stiche e lascia di fatto al di fuori del task interpretativo fornito dal protocollo 
l’individuazione e l’analisi delle metafore concettuali4. L’interesse precipuo 
della MIP, dunque, è quello di annotare in modo rigoroso e coerente i soli dati 
linguistici. Più nello specifico, la metodologia di analisi linguistica suggerita 
dalla MIP si fonda sul confronto tra il significato contestuale e il significato 
base di ciascuna unità lessicale in cui è possibile segmentare il testo in analisi 
(Pragglejaz 2007: 3): 

1.  Read the entire text–discourse to establish a general understanding of 
theMeaning.

2. Determine the lexical units in the text–discours.
3. (a) For each lexical unit in the text, establish its meaning in context, that is, 
how it applies to an entity, relation, or attribute in the situation evoked by the 
text (contextual meaning). Take into account what comes before and after the 
lexical unit. 

(b) For each lexical unit, determine if it has a more basic contemporary mean-
ing in other contexts than the one in the given context. For our purposes, 
basic meanings tend to be:

3 In linea generale, salvo eccezioni, le unità lessicali coincidono con le unità grafiche, le 
parole ortografiche.

4 È bene, tuttavia, ricordare che, pur non fornendo strumenti pratici per l’individuazione 
di metafore concettuali nel discorso, la MIP (ma anche la sua successiva estensione in MIPVU) 
nasce e si sviluppa all’interno di un framework teorico che adotta un approccio fortemente co-
gnitivo all’esplorazione del fenomeno metaforico (Lakoff & Johnson 1980), in virtù del quale le 
metafore linguistiche sono considerate come il riflesso, sul piano verbale, di un fenomeno di 
mappatura che è primariamente concettuale. 
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More concrete.

What they evoke is easier to imagine, see, hear, feel, smell, and taste.

Related to bodily action.

More precise (as opposed to vague).

Historically older.

Basic meanings are not necessarily the most frequent meanings of the lexical unit.

(c) If the lexical unit has a more basic current–contemporary meaning in oth-
er contexts than the given context, decide whether the contextual meaning 
contrasts with the basic meaning but can be understood in comparison with it.

4. If yes, mark the lexical unit as metaphorical.

Uno degli aspetti distintivi della metodologia di indagine su cui si fonda la 
MIP è l’uso sistematico di risorse lessicali con cui stabilire eventuali diffe-
renze tra le tipologie di significato sopra menzionate. Per l’inglese, la risorsa 
lessicale scelta come fonte informativa primaria è il Macmillan English Di-
ctionary for Advanced Learners (Rundell & Fox 2002), un dizionario di inglese 
contemporaneo che è basato su un corpus contenente circa 220 milioni di 
parole. Tuttavia, oltre al dizionario Macmillian, il protocollo MIP raccoman-
da, come fonte addizionale di informazione etimologica, la consultazione 
dello Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (SOEDHP: Little 
et al. 1973). 

Per chiarire più nel dettaglio il funzionamento della procedura, si consi-
deri il seguente esempio (Pragglejaz 2007):  

(1) For years Sonia Gandhi has struggled to convince Indians […] 

Conformemente al protocollo MIP, il testo in (1) andrà internamente seg-
mentato in unità lessicali:

(1) / For / years / Sonia Gandhi / has / struggled / to / convince / Indians […] 

Una volta individuate le unità lessicali di cui si compone il testo, la consulta-
zione del dizionario ci permetterà di valutare la presenza dell’eventuale scar-
to tra significato contestuale e significato base di ciascuna unità lessicale. In 
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questa sede, per necessità di semplificazione, circoscriveremo l’applicazione 
del protocollo alla sola parola struggled5:

- Significato contestuale: indica sforzo o difficoltà nel raggiungere un 
certo obiettivo.

- Significato base: indica l’usare forza fisica contro qualcuno o qual-
cosa.

Come si evince dal confronto tra le due tipologie di significato, il significato 
contestuale si pone come una sorta di significato indiretto (Gibbs 1994) dal 
valore metaforico:

- Significato contestuale vs significato base: il significato contestuale 
diverge dal significato base poiché la parola struggled si riferisce a uno 
sforzo o difficoltà da intendere sì in senso figurato (o astratto), ma 
concepibile nei termini di uno sforzo o difficoltà prettamente fisici6. 

Al termine di questo iter procedurale, come si suggerisce anche in Pragglejaz 
(2007), l’esito positivo del task di comparazione non può che portarci ad in-
dicare come metaforico l’uso che contestualmente è fatto dell’unità lessicale 
in analisi. 

Come anticipato, sia per necessità di semplificazione sia per motivi di spa-
zio, abbiamo deciso di illustrare una piccola parte del protocollo di applicazio-
ne, annotando la sola parola struggled. Tuttavia, tale taglio non ci ha permesso 
qui di mostrare le eventuali difficoltà in cui si potrebbe incappare durante 
un esercizio di annotazione come quello definito dalla MIP. Difatti, stabilire 
il significato base di un’espressione non è affatto una operazione facile e po-
trebbero essere molti i casi in cui gli annotatori non riescano a giungere a una 
soluzione condivisa e, soprattutto, definitiva, in tempi più o meno rapidi. Per 

5 È interessante notare che la MIP ignora la distinzione tra classi di parole e dunque tutte 
quelle informazioni che sono associabili all’appartenenza di un item a una specifica parte del di-
scorso (PoS). In altri termini un nome come squirrel e un verbo come to squirrel non sono trattati 
come lessemi distinti. I creatori della MIP motivano tale decisione sulla base della necessità di 
preservare la relazione metaforica tra le due parole (Pragglejaz 2007: 28).

6 Lo scarto tra il significato contestuale e il significato base è in questo caso rinforzato anche 
dal fatto che lo stesso dizionario etimologico Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles indica 
il significato base come già storicamente precedente. 
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esempio, potrebbe certamente essere meno complesso individuare il signifi-
cato base di un una parola contenuto come un nome piuttosto che di una pa-
rola grammaticale come una congiunzione. Allo stesso tempo potrebbe essere 
più semplice assegnare un significato base a un verbo azionale, dalla seman-
tica primariamente concreta, piuttosto che a un verbo con funzione ausiliaria 
dal significato più astratto. All’interno del protocollo MIP, tali problemi non 
sono lasciati al caso ma sono risolti considerando preposizioni (a parte rari 
casi), congiunzioni, verbi ausiliari, pronomi come elementi dotati di significa-
to astratto e dunque non bollabili come elementi utilizzati metaforicamente 
(Pragglejaz 2007: 29). Ovviamente, questo tipo di difficoltà decisionali e appli-
cative, così come tutte le criticità legate alla segmentabilità del testo in unità 
lessicali, alla prossimità tra metafore e metonimie, nonché alla consultazione 
delle fonti lessicografiche, sono affrontate con rigore scientifico. Ciò significa 
che l’iter procedurale proposto dalla MIP prevede anche una validazione delle 
annotazioni e dei dati da queste ricavati, consistente in una fase di discussione 
aperta tra i singoli annotatori e una fase di misurazione dell’accordo tra gli 
stessi (ad es., calcolo del coefficiente statistico Kappa di Cohen).

3.2 Dalla MIP alla MIPVU
Una magistrale ricostruzione temporale del passaggio dalla MIP alla MIPVU7 
si deve a Susan Nacey (2013), la quale in Metaphors in Learner English descrive 
la MIPVU non nei termini di una semplice estensione della precedente proce-
dura di identificazione MIP ma come il risultato di un vero e proprio processo 
di reincarnazione che trova il suo culmine nel 2010, anno in cui Gerard Steen 
e il suo team di collaboratrici olandesi danno alle stampe A Method for Lin-
guistic Metaphor Identification. From MIP to MIPVU. Questo lavoro si pone come 
il prodotto finale di un progetto di ricerca in cui la MIP è sistematicamente 
applicata a un corpus di testi differenziabili per registro (narrativa, discorso 
accademico, discorso dialogico e giornalistico: Steen 2002, 2017; Steen et al. 
2010). I punti di divergenza parziale tra i due protocolli di annotazione sareb-
bero essenzialmente quattro: l’individuazione delle unità lessicali, la ridefini-

7 L’abbreviazione VU si riferisce alla Vrije Universiteit, l’Università olandese, con base ad 
Amsterdam, in cui è stato condotto il lavoro di revisione del protocollo MIP (Steen et al. 2010). 
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zione del senso base, l’allargamento del bacino di metaforicità con l’aggiunta 
di metafore dirette e implicite (oltre alle cosiddette metafore indirette), l’ag-
giunta di tre nuove etichette di annotazione (WIDLII: When In Doubt, Leave 
It In; DFMA: Discarded For Metaphor Analysis; PP: Possible Personification). 
Il primo punto differenziale riguarda le modalità di scomposizione del testo 
in singole unità testuali e influenza necessariamente il protocollo sin dal suo 
avvio (Step 1). In linea generale, sia la MIP che la MIPVU tendono a identi-
ficare le unità lessicali con le parole ortografiche8. Tuttavia, mentre la MIP 
esclude dall’equazione verbi sintagmatici (ing. phrasal verbs), composti e po-
lirematiche (ing. multiword expressions e polywords)9, la MIPVU aggiunge alla 
precedente operazione le polirematiche e ne sottrae alcuni specifici tipi di 
nomi propri (Nacey 2013). Per quel che riguarda il secondo punto, la defini-
zione di ciò che sia da intendersi per significato base di una certa parola (Step 
3b) subisce una sorta di restringimento semantico in virtù del quale l’aspet-
to etimologico perde di significatività nel processo decisionale. Tale scelta 
sarebbe motivata dal fatto che: a) il parlante non avrebbe reale coscienza 
della etimologia della parola utilizzata (Steen et al. 2010); b) con l’esclusio-
ne del fattore etimologico si semplificherebbe enormemente il protocollo; c) 
il significato più concreto sarebbe già quello storicamente precedente (vedi 
esperienzialismo: Lakoff & Johnson 1980). A marcare in maniera significa-
tiva l’allontanamento delle due procedure ci sarebbe però l’allargamento 
del cosiddetto bacino di metaforicità. Difatti, mentre la MIP si fonda sulla 
identificazione delle sole metafore indirette (par. 3.1.), la MIPVU suggerisce 
di estendere l’indagine sia alle cosiddette metafore dirette sia alle metafore 
implicite10. Più nello specifico, le metafore dirette sono espressioni che pon-

8 Parole ortograficamente distinte, dunque separate da spazi, rappresentano unità lessicali 
distinte (Steen 2017). 

9 All’interno del protocollo MIP/MIPVU, I cosiddetti idioms (ad es., ing. spill the beans; ita. 
“vuotare il sacco”; traduzione letterale “rovescia il fagiolo”) non sono considerati come unità 
lessicali unitarie ma come espressioni segmentabili in componenti essenziali (ad es., / spill / 
the / beans /).

10 Nel caso delle metafore dirette e implicite non sarebbe corretto parlare di Metaphor Used 
Words. La lieve riformulazione terminologia adottata dalla MIPVU, tenuto conto di questa pro-
blematica, preferisce riferirsi alle tre diverse tipologie metaforiche mediante l’espressione Me-
taphor-Related Word, (o anche MRW).
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gono in essere una comparazione tra due domini senza però comportare per 
questo un contrasto tra significato contestuale e significato base dell’espres-
sione. In questo riassetto tassonomico, la MIPVU, dunque, arriva a inglobare 
anche le similitudini (in inglese, gli indicatori linguistici sarebbero rappre-
sentati da espressioni come like e as: Steen 2008) e le analogie. Si consideri il 
seguente esempio (Steen et al. 2010: 57):

(2) For many years Thompson lived in New York in his apartment at the 
Chelsea Hotel. From there, like a buzzard in its eyrie, he would make forays 
round the US and abroad (…)

Espressioni come quelle segnalate in grassetto, non sono utilizzate metafori-
camente ma attivano una equazione diretta. L’esempio in (2), difatti, si fon-
da sull’esplicitazione linguistica (like) della comparazione tra i due domini 
semantici (da un lato, un agente umano; dall’altro, un rapace) implicati nel 
processo di trasposizione simbolica (Thompson e buzzard).

Con l’espressione metafore implicite, invece, non ci si riferisce a strutture 
linguistiche dotate di metaforicità ma a strumenti di coesione testuale (ad 
es., anafore) a loro volta riferibili a porzioni di testo effettivamente utilizzate 
in modo non letterale ma figurato (Steen et al. 2010: 122): 

(3) Fortunately, there is a single antidote effective against both these myths; 
and that is to start all over again with the most decisive source of Darwin’s 
new identity, on the voyage, as a committed man of science: his zealous dis-
cipleship of Charles Lyell’s (1797–1875) views in geology (including biogeog-
raphy and ecology).

Nell’esempio (3) il pronome that attiva una strategia di implicitazione meta-
forica, sulla base di un processo di sostituzione (that si riferisce qui ad anti-
dote). La metafora implicita, dunque, è qui attivata dal fatto di aver utilizzato 
un elemento grammaticale che non è di per sé metaforico ma che si riferisce 
ad una porzione del testo precedente che è effettivamente utilizzata in modo 
non letterale.

A chiusura di questa operazione di ricostruzione dei punti di divergenza 
tra i due protocolli, portiamo la discussione delle tre etichette supplemen-
tari: WIDLII (‘When In Doubt, Leave It In’), DFMA (‘Discarded For Metaphor 
Analysis’) e PP (‘Possible Personification’). Il primo acronimo, WIDLI, è fun-
zionale alla risoluzione di quei casi in cui non si sia in grado di rispondere in 
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modo certo e definitivo alle perplessità sulla metaforicità di una certa unità 
lessicale. In altri termini, in tutti quei casi in cui la binarietà del giudizio non 
sia praticabile (metaforico/non metaforico), la MIPVU suggerisce di catego-
rizzare l’unità come una sorta di caso limite che pur nella ambiguità del suo 
statuto semantico si decide di tenere all’interno della raccolta. Il secondo 
acronimo, DFMA, è invece riservato a tutti quei contesti in cui non sia effet-
tivamente possibile applicare la metodologia di identificazione (ad es., nelle 
disfluenze discorsive). Infine, il terzo ed ultimo acronimo, PP, serve a indicare 
la presenza di un particolare tipo di processo di comparazione, ossia i casi di 
personificazione, basati sull’attribuzione di proprietà umane ad entità che 
umane non sono (per es., questo vento non ha intenzione di placarsi). L’esito 
di questo processo di trasformazione della MIP in MIPVU può essere esempli-
ficato dalla revisione delle linee guida raccomandate per la corretta applica-
zione della nuova procedura di identificazione delle metafore (MIPVU) e che, 
per esaustività, riportiamo qui di seguito (Steen et al. 2010: 25-26):

1. Find metaphor-related words (MRWs) by examining the text on a 
word-byword basis.

2. When a word is used indirectly and that use may potentially be ex-
plained by some form of cross-domain mapping from a more basic 
meaning of that word, mark the word as metaphorically used (MRW).

3. When a word is used directly and its use may potentially be explained 
by some form of cross-domain mapping to a more basic referent or 
topic in the text, mark the word as direct metaphor (MRW, direct).

4. When words are used for the purpose of lexico-grammatical substitu-
tion, such as third person personal pronouns, or when ellipsis occurs 
where words may be seen as missing, as in some forms of co-ordi-
nation, and when a direct or indirect meaning is conveyed by those 
substitutions or ellipses that may potentially be explained by some 
form of cross-domain mapping from a more basic meaning, referent, 
or topic, insert a code for implicit metaphor (MRW, implicit).

5. When a word functions as a signal that a cross-domain mapping may 
be at play, mark it as a metaphor flag (MFlag).

6. When a word is a new-formation coined, examine the distinct words 
that are its independent parts according to steps 2 through 5.
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4. MIP-IT: Identificazione delle metafore in italiano

Questo studio si propone di testare l’applicabilità della procedura per l’iden-
tificazione delle metafore, MIP, sull’italiano (MIP-IT). In accordo alla catego-
rizzazione proposta dal gruppo Pragglejaz (2007), l’annotazione qui condotta 
sarà focalizzata sulle sole metafore indirette e, dunque, lascerà al di fuori del 
raggio di interesse sia le metafore dirette che le metafore implicite. L’impor-
tanza di tale indagine si misura su un duplice piano, teorico e pratico. Da un 
punto di vista teorico, infatti, essa ci permette di condurre una disamina critica 
di ambo potenzialità e limiti applicativi della MIP sull’italiano, lingua per cui, 
diversamente da quanto accade, per esempio, per il francese (Reijnierse 2019), 
non esistono né un protocollo né delle linee guida chiare e trasparenti. L’esito 
atteso è dunque l’elaborazione di norme specifiche attraverso cui definire un 
modello di identificazione che sia valido anche all’interno del nostro pur com-
plesso quadro linguistico. Da un punto di vista pratico, questa stessa indagine 
ci permette di valutare su dati testuali reali gli ostacoli concretamente riscon-
trabili, ma anche le possibili modalità di risoluzione, in questa operazione di 
ricerca della metaforicità attraverso l’impiego del protocollo MIP. Nei sotto-pa-
ragrafi successivi, discuteremo una serie di caratteristiche lessicali e gramma-
ticali dell’italiano che possono condizionare o, addirittura, complicare il task di 
identificazione. Particolare attenzione sarà dedicata dunque a quegli elementi 
che influenzano l’operazione di scomposizione del testo in unità lessicali: poli-
rematiche, composti, verbi sintagmatici e verbi pronominali.

4.1 MIP-IT e costruzioni complesse: il caso delle polirematiche
Le polirematiche sono combinazioni di parole strutturalmente coese e se-
manticamente unitarie11 che gli studiosi tradizionalmente collocano a metà 
strada tra morfologia e sintassi (De Mauro 1999; Masini 2011; Simone 2006; 
Voghera 2004). Le varietà di denominazioni che in letteratura sono state 
adottate per riferirsi alle polirematiche, anche note come lessemi complessi 

11 In genere, si sostiene che il significato delle espressioni polirematiche non sia composizio-
nale, dal momento che esso non corrisponderebbe alla semplice somma dei significati delle parole 
parte del costrutto. In tal senso, da un punto di vista semantico le polirematiche si comporterebbe-
ro non come unità nate dalla giustapposizione di parole distinte ma come una unica unità lessicale.



359Identificazione delle metafore linguistiche in italiano

AION-L n. 12/2023 n.s.

(De Mauro & Voghera 1996), parole complesse (Simone 2008), unità lessica-
li superiori (Dardano 1978), parole sintagmatiche o espressioni multiparola 
(Masini 2009, 2012), sono perfettamente simmetriche alla eterogeneità delle 
forme linguistiche che queste stesse marche terminologiche designano. Le 
polirematiche, infatti, rappresentano una classe mista (espressioni idioma-
tiche, formule conversazionali, proverbi, ma anche citazioni o interi testi) 
al cui interno si collocano strutture ascrivibili a diverse categorie lessicali12 
(Masini 2009): nomi (macchina da scrivere), aggettivi (alla mano), avverbi (avan-
ti e indietro), verbi (tirare su), ma anche pronomi (il tal dei tali), preposizioni (di 
fronte a), congiunzioni (in quanto) e interiezioni (mamma mia). Come è ovvio 
aspettarsi, la non omogeneità dei fenomeni fin qui descritti e l’assenza, per 
quel che concerne l’italiano, di una lista che sia davvero condivisa e completa 
(Masini et al. 2020; Simone & Piunno 2017) hanno un impatto negativamente 
significativo sulle decisioni da prendere per la loro segmentazione all’interno 
di un testo (Step 1 MIP). Come comportarsi dunque con le espressioni polire-
matiche? Dovremmo considerarle come composte da unità lessicali multiple 
ma separabili o piuttosto come singole unità lessicali? Sia la MIP che la MIP-
VU raccomandano di trattare le polirematiche (eng. polywords) come singole 
unità lessicali (Nacey et al. 2019; Pragglejaz Group 2007), motivando tale scel-
ta sulla base della disponibilità, per quel che concerne i dati inglesi, di liste di 
polirematiche liberamente consultabili sul sito del British National Corpus13 

(Steen et al. 2010). Tuttavia, questa non sembra essere una via immediata-
mente praticabile per quegli annotatori che intendano occuparsi di dati di ita-
liano, contesto in cui, anche a livello prettamente lessicografico, non sempre 
si registrano atteggiamenti uniformi nel trattamento di queste stesse espres-
sioni. La locuzione in quanto, per esempio, è lemmatizzata14 e resa consulta-
bile come entrata a parte nel GRADIT (Grande Dizionario Italiano: De Mauro 
1999), dove è definita come: 1) locuzione congiuntiva, in proposizioni causali 

12 Interessanti, in tale contesto, si rivelano i lavori per la costruzione della risorsa PARSEME: 
https://typo.uni-konstanz.de/parseme/ 

13 www.natcorp.ox.ac.uk.
14 In linea generale, le polirematiche sono lemmatizzate e definite sotto il loro primo ele-

mento pieno. Tuttavia, un piccolo gruppo di polirematiche figura anche a lemma autonomo 
(questo è il caso, per esempio, di locuzioni latine o di lingua straniera). 
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con verbo all’indicativo, col significato di “perché, dal momento che”; 2) lo-
cuzione avverbiale col significato di “in qualità di, come”. Tuttavia, a questa 
stessa locuzione è riservato un trattamento diverso ne Il vocabolario Treccani, 
che decide di non creare una entrata a parte ma di fornire una definizione più 
dettagliata alla voce “quanto”, dove compare come accezione particolare del 
lemma generale col valore di “locuzione con valore avverbiale e congiuntivo, 
per introdurre una proposizione che limita il concetto espresso nella princi-
pale”. Come è evidente, sulla base dell’indicazione fornita dall’una o dall’al-
tra fonte lessicografica, saremmo portati a segmentare queste espressioni in 
modo diametralmente opposto. Considerato questo stato di cose, la difficoltà 
di demarcazione delle unità polirematiche rende necessaria l’adozione di li-
nee guida che siano specificatamente calibrate sull’italiano e che quindi sia-
no supportate da valutazioni che tengano conto sia del contesto scientifico di 
implementazione del protocollo MIP sia della necessità di trovare soluzioni 
che siano anzitutto funzionali alla buona riuscita del nostro task di anali-
si. È per tale ordine di motivi che abbiamo deciso di adottare un approccio 
pragmatico al trattamento delle espressioni polirematiche, in virtù del quale 
la decidibilità sulla segmentazione dei lessemi complessi venga a dipendere 
dalla caratterizzazione che ne è data all’interno della fonte lessicografica che 
qui abbiamo scelto come preferenziale, vale a dire il GRADIT. In particolare, 
valuteremo come singole unità lessicali quelle espressioni che siano state ri-
portate a lemma e come riducibili in unità lessicali minori quelle espressioni 
per cui, al contrario, non sia stata resa disponibile questa opzione15.

4.2 MIP-IT e costruzioni lessicali complesse: il caso dei composti
Al pari delle polirematiche16, i composti sono trattabili come formazioni les-
sicali collocabili a metà strada tra il piano morfologico e quello sintattico. 
Tali strutture possono nascere dall’unione di due o più parole (ad es., combi-
nazioni di due nomi come in pesce spada), parti di parole (ad es., combinazioni 

15 Per motivi pratici, la nostra procedura si discosta da quanto raccomandato in studi prece-
denti sul francese (Reinjerse 2019).

16 Per una trattazione dei criteri attraverso operare una distinzione tra composti e polirema-
tiche rimandiamo alla lettura di Masini (2019).



361Identificazione delle metafore linguistiche in italiano

AION-L n. 12/2023 n.s.

di verbo e nome come in apribottiglie) o elementi neoclassici (ad es., i compo-
sti come fonologia), e hanno come tratto distintivo il fatto di non essere salda-
te insieme da una relazione grammaticale che sia resa esplicita da una marca 
formale (Bisetto 2004; Bisetto e Scalise 1999; Iacobini 2004; Masini 2019; Ma-
sini e Scalise 2012; Scalise 1992). In italiano, la maggior parte dei composti è 
riconducibile alla classe nominale (ad es., bassorilievo, buttafuori) e aggettivale 
(ad es., agrodolce, biancoazzurro), ma non sono rarissimi i casi di composti ver-
bali (ad es., manomettere) e avverbiali (ad es., malvolentieri). 

Per quel che riguarda la loro classificazione, Bisetto e Scalise (2005) propon-
gono una tripartizione in: 1) composti subordinativi, cioè formati da elementi in 
una relazione di dipendenza sintattica implicita (es., capostazione); 2) composti 
attributivi, ossia formati da due elementi di cui l’uno svolge la funzione di mo-
dificatore dell’altro (es., pesce spada); 3) composti coordinativi, vale a dire for-
mati da due elementi legati da una relazione di coordinazione (es., poeta attore). 
Ciascuno di questi tre assi di classificazione può essere ulteriormente articolato 
sulla base della presenza/assenza dell’elemento testa, ossia l’elemento cardine 
che trasmette non solo l’assegnazione della categoria grammaticale, ma anche 
caratterizzazioni di tipo semantico e flessivo. I composti subordinativi, attribu-
tivi e coordinativi, infatti, possono essere sia di tipo endocentrico che di tipo 
esocentrico, laddove con endocentrico intendiamo quei composti con testa in-
terna al costrutto (es., bassorilievo, cassaforte, divano-letto) e con esocentrico quei 
composti che non sono dotati di una testa (es., portalettere, piedi piatti, sordomu-
to). A ciò aggiungiamo che l’eterogeneità di queste strutture si manifesta anche 
attraverso la molteplicità di opzioni possibili per la loro resa grafica, potendo 
presentarsi come univerbate (es., sottopassaggio), come saldate per mezzo di un 
trattino (es., legge-truffa), o come due parole separate (es., camera oscura). 

Come relazionarsi allora con siffatta diversità? La MIPVU propone di valu-
tare il tipo di trattamento da riservare ai composti sulla base di un criterio pri-
mariamente fonologico, in accordo al quale l’analizzabilità del costrutto come 
unità lessicale singola o ulteriormente scomponibile nelle sue parti verrebbe a 
dipendere dalla indicazione che nei dizionari si fornisce circa l’individualità fo-
nologica dei singoli componenti. La MIP, al contrario, propone una soluzione che 
pare essere semanticamente orientata, suggerendo di trattare come singole uni-
tà lessicali quei composti la cui semantica non sia composizionalmente inferibile, 
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ma di separare i singoli elementi in quei casi in cui il composto risulti essere se-
manticamente scomponibile. Tuttavia, il criterio di demarcazione proposto dalla 
MIP non sembra avere una forza pienamente dirimente. Il principio di compo-
sizionalità non è scevro da complicazioni ma si scontra, di fatto, con la variabi-
lità semantica dei costrutti stessi, il cui grado di trasparenza può esser soggetto 
a notevole variazione. Dato questo stato di cose, risulta effettivamente difficile 
determinare criteri stabili in base ai quali operare la segmentazione testuale dei 
composti. Nel nostro tentativo di estensione della MIP all’italiano, adottiamo 
un criterio certamente pragmatico, preferenzialmente lessicografico e che non 
tenga conto delle diverse rese grafiche con cui un composto può presentarsi. In 
conclusione, diciamo che: se il composto è riportato a lemma, sarà analizzabile 
come una singola unità lessicale; se, al contrario, il composto non compare come 
lemma, gli elementi su cui si regge andranno analizzati separatamente. 

4.3 MIP-IT e costruzioni verbali complesse: i verbi sintagmatici
L’espressione verbi sintagmatici (Cini 2008; Iacobini & Masini 2006; Simone 1997) 
nasce come calco dall’inglese phrasal verbs (es., set up, speak up, take over) e si rife-
risce a un particolare tipo di struttura polirematica in cui un elemento propria-
mente verbale (di solito un verbo di movimento generico e ad alta frequenza) si 
accompagna a una particella dal valore avverbiale variabile (ad es., locativo in 
mettere via, temporale in fare prima, di modo in parlare chiaro, ecc.). Si tratta di un 
raggruppamento verbale fortemente variegato al cui interno sono da includere 
anche verbi sintagmatici seguiti da elementi preposizionali fissi17 (ad es., mettere 
in moto), verbi pronominali semplici (ad es., vederci, capirci, starci, esserci e averci), 
verbi pronominali multipli (ad es., prendersela, farsela o intendersela), verbi sintag-
matico-pronominali (ad es., farsi accanto, farsi avanti, farsi incontro, farsi indietro, 
farsi sotto, farsela addosso o andarsene via) e strutture binomiali (ad es., andare e 
venire). Per quel che concerne il grado di coesione tra costituenti, è interessante 
notare il fatto che i verbi sintagmatici, pur essendo rappresentati graficamente 
da due parole separate, hanno un comportamento fonologicamente, sintattica-
mente e semanticamente unitario. Dal punto di vista fonologico, l’elemento ver-
bale e l’elemento avverbiale/preposizionale non sono prosodicamente separa-

17 Per un approfondimento, si rimanda a Voghera (2004).
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bili ma sono uniti in un unico contorno intonazionale (Simone 1997). Dal punto 
di vista sintattico, la separabilità dei costituenti è possibile in alcuni contesti (ad 
es., andare addosso permette costruzioni come Gli è andato addosso con la macchina 
e Gli è andato con la macchina addosso) ma bloccata in altri (ad es., un verbo come 
venire meno permette espressioni come è venuto meno l’appoggio ma non *è venuto 
l’appoggio meno). Infine, dal punto di vista semantico, il significato complessi-
vo dei verbi sintagmatici non è necessariamente derivabile come somma dei 
significati dei componenti interni al costrutto (ad es., verbi in cui la particella 
ha valore direzionale come in andare fuori, o verbi in cui la particella ha valore 
di intensificatore come in uscire fuori), ma può  assumere sfumature più o meno 
idiomatiche (ad es., buttare giù non significa solo buttare qualcosa dall’alto verso 
il basso ma anche deprimere o rattristare, e ancora scrivere qualcosa in modo 
frettoloso). Per quanto riguarda il piano metodologico, il trattamento da riser-
vare ai verbi sintagmatici all’interno di un contesto di annotazione come quello 
su cui si sorregge la MIP appare una operazione tutt’altro che scontata. Le nor-
me applicative sono state testate sui cosiddetti phrasal verbs (ad es., look up, turn 
on, ecc.) e suggeriscono di considerare tali strutture come unità lessicali singole 
e non scomponibili in unità minori (Pragglejaz 2007). Tale scelta è dettata da 
motivazioni di ordine primariamente semantico, dal momento che non sarebbe 
possibile segmentare le singole componenti del costrutto sintagmatico senza 
intaccarne irrimediabilmente il significato complessivo. Diverso atteggiamento 
sarebbe invece da assumere nei confronti di verbi che siano accompagnati da 
particelle preposizionali (cdd. prepositional verbs) o avverbiali posizionalmente 
mobili. In questi ultimi due casi, la MIPVU suggerisce di analizzare tali strutture 
verbali come combinazioni libere formate da unità lessicali indipendenti (Steen 
et al. 2010). In aggiunta, onde evitare sovrapposizioni indesiderate tra phrasal 
verbs propriamente detti e costruzioni verbali volatili come i prepositional verbs, 
la MIPVU amplia il quantitativo di indicazioni fornendo due criteri di demarca-
zione: 1) solo i phrasal verbs sarebbero esplicitamente codificati nei dizionari18; 
2) nei phrasal verbs veri e propri la particella in accompagnamento all’elemento 

18 In realtà, le decisioni prese dai singoli dizionari non sembrano avere un valore necessaria-
mente dirimente. Le diverse risorse lessicografiche sono suscettibili di variabilità di giudizio e 
potrebbero non sempre essere concordi sulla definizione di phrasal verb.
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verbale non avrebbe valore preposizionale. Il quadro italiano non sembra essere 
meno complesso. Come abbiamo illustrato all’inizio del paragrafo, i verbi sin-
tagmatici costituiscono una classe composita, in cui fluttuano verbi sintagma-
tici con particella avverbiale (ad es., mettere via), con particella preposizionale 
fissa (ad es., mettere in moto), pronominali semplici (ad es., vederci), multipli (ad 
es., farsela), sintagmatico-pronominali (ad es., farsi avanti) e binomiali (ad es., 
andare e venire). Dinnanzi a un sistema così eterogeneo, e in assenza di una lista 
di riferimento stabile contenente tutte le possibili strutture sintagmatiche di-
sponibili in italiano (Masini et al. 2020), un criterio affidabile potrebbe essere 
quello lessicografico-semantico. Con ciò intendiamo dire che, al pari di quanto 
stabilito per il trattamento delle altre strutture polirematiche (par. 4.1.), propo-
niamo di considerare come singole unità lessicali quelle combinazioni verbali 
stabili che siano state riportate a lemma e che mostrino di avere un sovrappiù 
semantico rispetto ai significati dei singoli costituenti (ad es., dare addosso a qual-
cuno nel senso di infierire contro qualcuno), ma consideriamo come segmentabili 
in componenti minori quelle espressioni per cui, al contrario, non sia prevista 
una lemmatizzazione e il significato complessivo dell’espressione sia ricostrui-
bile composizionalmente (ad es., uscire fuori). 

4.4 MIP-IT e costruzioni verbali complesse: i verbi pronominali
I verbi pronominali (Cennamo 1993; Lo Cascio 1970; Jezek 2004, 2011; Masini 
2012; Serianni 1988) sono costruzioni verbali caratterizzate dalla presenza di 
un pronome clitico (o più di uno come in andarsene), che può presentarsi come 
intrinsecamente saldato al lemma (ad es., pentirsi) o opzionalmente combinato 
con la forma base de verbo (ad es., riempire vs. riempirsi). All’interno di questa 
ampia e variegata classe di costruzioni, il clitico -sì è quello che sembra mo-
strare la maggiore polifunzionalità (Masini 2012), potendo figurare in struttu-
re riflessive (ad es., asciugarsi), riflessive indirette (ad es., tagliarsi), intensive o 
espressive (ad es., mangiarsi), reciproche (ad es., salutarsi), reciproche indiret-
te (ad es., scambiarsi la borsa) e intransitive pronominali (ad es., ingelosirsi). La 
macro-classe dei verbi pronominali include anche i cosiddetti verbi procom-
plementari (Jezek 2011), ovvero costruzioni che nascono dalla combinazione 
tra un lemma verbale e particelle clitiche come -ci (ad es., arrivarci), la (ad es., 
finirla), le (ad es., suonarle), -ne (ad es., volerne), o dalla combinazione con due 
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o più clitici (ad es., farcela). È interessante notare che il significato dei verbi 
procomplementari si discosta da quello del lemma verbale base (cioè privo di 
particella clitica). Ciò significa che in un verbo procomplementare come ca-
scarci è la particella stessa a determinare in maniera inequivocabile il senso di 
“cadere in un tranello o in uno scherzo, farsi abbindolare” e a separare seman-
ticamente questo verbo dalla forma base cascare, la quale indica il più gene-
rico “cadere lungo un percorso”. Tenuto conto di una così abbonante varietà 
verbale, come adattare le linee guida MIP (e integrazioni fornite dalla MIPVU) 
all’italiano, assicurando una corretta segmentazione dei verbi pronominali? 
In questo contesto, può esser utile modellare la nostra proposta a partire da 
riflessioni calibrate su una lingua come il francese che sembra presentare pro-
blemi decisamente assimilabili a quelli proposti per l’italiano. In particolare, 
Reijnjerse (2019) consiglia di considerare come due unità lessicali indipendenti 
il lemma verbale e l’elemento clitico, laddove quest’ultimo abbia un valore ri-
flessivo (ad es., laver “lavare” vs. se laver “lavarsi”) o reciproco (ad es., voir “vede-
re” vs. se voir “vedersi”) e dunque non comporti una modificazione semantica 
del verbo. Nello stesso studio, Reijnjerse (2019) aggiunge che, in tutti quei casi 
in cui il clitico francese se non assume né valore riflessivo né valore reciproco, 
verbo e particella dovrebbero essere tenuti insieme e considerati come un’u-
nica unità lessicale. Tale proposta sarebbe corroborata dalla presenza di verbi 
come se méfier “insospettirsi”, in cui il pronome non è né opzionale né separa-
bile dall’elemento verbale. Stesso trattamento (singola unità lessicale) sarebbe 
da riservare a tutti quei casi in cui tra la forma base di un verbo (ad es., battre 
“battere, colpire”) e la sua alternativa pronominale (ad es., se battre “battersi”) 
non ci sia equivalenza semantica, né sul piano concreto né sul piano metafori-
co. Per quel che concerne l’italiano, riteniamo che possa essere utile proporre 
un approccio tripartito simile a quello adottato per il francese, in virtù del qua-
le sarà necessario operare delle discriminazioni di tipo pratico: 1) in tutti quei 
casi in cui il clitico non alteri la semantica del verbo, si preferirà separare gli 
elementi interni alla costruzione verbale (ad es., lavar-si); 2) in tutti quei casi 
in cui la presenza del clitico sia obbligatoria, si preferirà tenere insieme ambo 
gli elementi della costruzione (ad es., insospettirsi e non insospettir-si); 3) in tutti 
quei casi in cui la semantica del verbo pronominale non sia equipollente rispet-
to alla semantica del verbo base, si preferirà considerare la costruzione verbale 
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pronominale come un’unica unità lessicale (ad es., battersi e non batter-si). Le 
differenziazioni procedurali qui proposte riguardano tutte quelle costruzioni 
pronominali in cui la particella d’accompagnamento al verbo sia presente in 
posizione enclitica. Nel caso in cui la particella si presentasse in posizione pro-
clitica, andando dunque a precedere il lemma verbale, riteniamo che la soluzio-
ne migliore possa essere quella di tenere separate le singole unità e analizzare 
gli elementi nella loro discontinuità sintattica (ad es., /farcela/ ma / ce / la / fai ). 

5. Dalla MIP alla MIP-IT

Sulla base delle peculiarità grammaticali, sintattiche e semantiche discusse 
nel paragrafo precedente, presentiamo di seguito una preliminare proposta di 
adattamento della MIP/MIPVU all’italiano (MIP-IT). La MIP-IT si snoda lungo 
lo stesso percorso procedurale proposto per la MIP (Pragglejaz 2007), ma ag-
giunge indicazioni più specifiche per la corretta segmentazione del testo in 
unità lessicali, step preliminare per l’applicazione dell’iter di analisi. Adottia-
mo come regola generale quella di segmentare il testo in unità lessicali singole, 
considerando come tali tutti quegli elementi che sono dotati di specifica appar-
tenenza grammaticale (PoS) e che compaiano come entrate o lemmi all’interno 
del dizionario. Le eccezioni alla regola generale sono rappresentate da:

1) Polirematiche: se la polirematica compare come entrata a parte nel 
dizionario, sarà da analizzare come singola unità lessicale.

2) Composti: se il composto compare come lemma nel dizionario, sarà da 
analizzare come singola unità lessicale.

3) Verbi sintagmatici: i verbi sintagmatici che compaiono a lemma all’in-
terno del dizionario saranno da analizzare come costrutti coesi e non 
ulteriormente scomponibili.

4) Verbi pronominali: sono da considerare come strutture unitarie e 
non separabili quelle strutture verbali pronominali a) che compaiono 
come lemmi nel dizionario e b) in cui il clitico sia obbligatorio e non 
separabile dalla forma verbale o c) in cui l’aggiunta del clitico apporti 
una modificazione semantica sostanziale.

Per quel che concerne la scelta dei riferimenti lessicografici adottati in con-
testo italiano, come già precedentemente specificato, ci avvarremo delle ver-
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sioni online del GRADIT19 (De Mauro 1999) e, come fonte supplementare, del 
Vocabolario Treccani20. 

5.1 MIP-IT: Discussione di un caso di studio
Al fine di illustrare come poter applicare praticamente la MIP all’italiano (MI-
P-IT), proponiamo un esempio di analisi su una porzione di testo estratto da 
un mini-corpus contenente trascrizioni di parlato spontaneo di soggetti ita-
lofoni che hanno sofferto di anoressia nervosa. I trascritti sono stati automa-
ticamente ricavati a partire da video liberamente accessibili sulla piattaforma 
TikTok (Donati et al. 2023). Il dizionario che abbiamo utilizzato per approntare 
l’analisi è il GRADIT (versione online). Tuttavia, durante l’esercizio di annota-
zione abbiamo consultato il Vocabolario Treccani come fonte supplementare:

(4) a volte quando quella maledetta voce che ha trovato dolce dimora nella 
mia testa smette di blaterare io amo affacciarmi alla finestra osservare il mon-
do che mi circonda.

a volte / quando / quella / maledetta / voce / che / ha / trovato / dolce / dimo-
ra / nella / mia / testa / smette / di / blaterare / io / amo / affacciar (e) / -mi / 
alla / finestra / osservare / il / mondo / che / mi / circonda/.

Di seguito, lo svolgimento dell’analisi (con neccesarie modifiche ricalibrate 
sull’italiano):

A volte

Significato contestuale: locuzione avverbiale col significato di “di tanto in 
tanto, talvolta”. In questo contesto, la locuzione sta ad indicare che la situazi-
one di cui parla non si verifica sempre ma solo in alcune circostanze.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No.

19 https://dizionario.internazionale.it.
20 https://www.treccani.it/vocabolario/. 
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Quando

Significato contestuale: congiunzione con valore temporale che qui serve a 
introdurre una proposizione secondaria di valore, per l’appunto, temporale.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No.

Quella

Significato contestuale: aggettivo dimostrativo che indica una cosa nominata 
precedentemente o già nota a chi ascolta. In questo contesto, si riferisce alla 
voce della malattia che prende il controllo dei pensieri del soggetto narrante.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No.

Maledetta

Significato contestuale: aggettivo che, per estensione, si riferisce a qualcosa 
che è causa anche indirettamente di contrarietà o rabbia. In questo contesto, 
la malattia è maledetta in quanto fonte di stati emotivi negativi.

Significato base: aggettivo con valore di “segnato dalla maledizione divina, 
legato a un destino di perdizione conseguente alla maledizione divina”.

Significato contestuale vs. significato base21: il significato contestuale di-
verge dal significato base ma non può essere compreso per via comparativa. 

Metaforico? No.

21 In realtà, questo potrebbe essere considerato un caso limite tra la metafora (A è B) e la 
metonimia (A sta per B). Non escludiamo, infatti, che il meccanismo alla base dello slittamento 
di significato possa fondarsi su un processo sostitutivo, più che comparativo, in virtù del quale 
il soggetto/oggetto (la malattia) che subisce una certa azione (in questo caso la maledizione) sta 
per l’entità che è causa dello stato emotivo negativo (rabbia) connesso all’azione stessa (l’azione 
del maledire). Per un approfondimento, si rimanda a Goosens (1990) e Panther & Radden (1999).
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Voce

Significato contestuale: in questo contesto, indica l’impulso interiore (si 
tratta dell’anoressia nervosa) che spinge a comportarsi in un certo modo e ad 
adottare tutta una serie di comportamenti alimentari (ma non solo) malsani.

Significato base: indica il “suono emesso dagli esseri umani o da altri animali 
per produrre segnali, cantare, parlare, sfruttando il passaggio dell’aria attra-
verso la gola e la bocca o strutture analoghe nei volatili”.

Significato contestuale vs. significato base: il significato contestuale diverge dal 
significato base e può essere compreso per via comparativa. Comprendiamo la malat-
tia nei termini di una entità animata (processo di personificazione)22 e i pensieri per-
turbanti causati dalla malattia nei termini di flussi sonori che risuonano nella testa. 

Metaforico? Sì.

Che23

Significato contestuale: pronome relativo utilizzato per riferirsi a persona o 
cosa, generalmente usato con valore di soggetto o complemento oggetto. In 
questo caso si riferisce alla voce della malattia. 

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No.

Ha24 

Significato contestuale: in questo contesto, svolge funzione di ausiliare nel 
tempi composto (passato prossimo) di un verbo transitivo attivo.

22 La MIPVU propone di adottare un tag specifico per questo tipo di casi, ossia PP (eng. pos-
sible personification). 

23 Se avessimo qui seguito pedissequamente il protocollo MIPVU (e non MIP), avremmo do-
vuto considerare come metaforico anche l’uso contestuale del pronome relativo che. Tale ele-
mento, infatti, avrebbe attivato una metafora implicita. Tuttavia, come già specificato nel testo, 
qui prendiamo in considerazione le sole metafore indirette. 

24 Ricordiamo che la MIP tratta gli ausiliari come elementi dal valore semantico schematico e astrat-
to. Ciò significa che, all’interno di questo protocollo, tali elementi non sono mai considerati come por-
tatori di significato metaforico. Per un approfondimento si rimanda alla lettura di Pragglejaz (2007). 
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Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No.

Trovato

Significato contestuale: In questo caso, il verbo trovare ha valore di “procu-
rarsi, riuscire ad avere”.

Significato base: Il GRADIT indica come significato base quello di “rinvenire 
una cosa che si cerca, che si desidera, di cui si vuole disporre”.

Significato contestuale vs. significato base25: Pur essendoci una lieve sfumatura 
tra i due sensi non ci sembra che ci sia una divergenza sostanziale tra i due significati 
e, dunque, non ci sembra che tale differenza possa essere intesa per via comparativa. 

Metaforico? No.

Dolce 

Significato contestuale: in questo contesto l’aggettivo assume un valore as-
tratto, figurato, e sta a esplicitare una sensazione o un atteggiamento di affet-
to verso un qualcosa che il soggetto avverte come a lei caro. 

Significato base: Il GRADIT ci ricorda che l’aggettivo dolce è primariamente 
utilizzato in tutti quei casi in cui ci si riferisce a qualcosa che “ha il sapore 
gradevole proprio dello zucchero o del miele in contrapposizione all’amaro”.

Significato contestuale vs. significato base: il significato contestuale di-
verge dal significato base e può essere compreso per via comparativa. In ques-
to caso intendiamo la sensazione di piacevolezza legata all’idea di dimora sta-
bile in cui l’anoressia possa albergare nei termini di una percezione sensoriale 
specifica, associata all’apparato gustativo. 

Metaforico? Sì

25 Casi dubbi come questo (o come il caso precedentemente discusso in cui ci sembrava es-
serci una sorta di interferenza tra metafora e metonimia) andrebbero seriamente risolti me-
diante il confronto con altri annotatori. Ricordiamo infatti che uno dei punti di forza della MIP 
consiste nello sfruttamento di strategie attraverso cui misurare l’accordo tra annotatori, sia da 
un punto di vista quantitativo che qualitativo (Pragglejaz 2007). 
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Dimora

Significato contestuale: In questo contesto non si tratta di un luogo reale e 
fisico ma di uno spazio figurato.

Significato base: indica il luogo dove si abita.

Significato contestuale vs. significato base: il significato contestuale di-
verge dal significato base e può essere compreso per via comparativa. In 
questo caso, la testa rappresenta una sorta di spazio abitativo astratto dove 
trovano dimora i pensieri perturbanti causati dalla malattia da cui è affetto il 
soggetto narrante. 

Metaforico? Sì

Nella

Significato contestuale: indica una relazione spaziale dal valore figurato, 
dal momento che la voce di cui parla il soggetto non è una presenza reale 
e fisicamente collocabile all’interno di un luogo concreto e spazialmente 
definito.

Significato base: si tratta di una preposizione articolata formata da in e il che 
esplicita la relazione tra due oggetti di cui uno è contenuto nell’altro. 

Significato contestuale vs. significato base: il significato contestuale di-
verge dal significato base e può essere compreso per via comparativa. In 
questo caso, tale preposizione serve a introdurre una concettualizzazione su 
base spaziale, in virtù della quale la testa è rappresentata come una sorta di 
contenitore per pensieri ed emozioni negativamente connotati ma associabili 
alla malattia.

Metaforico? Sì

Mia

Significato contestuale: aggettivo possessivo che sta a indicare una relazione 
di proprietà, possesso, appartenenza all’individuo in sé.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No
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Testa

Significato contestuale: il soggetto narrante si riferisce propriamente alla 
parte superiore o anteriore del corpo che è anche sede degli organi preposti 
alle funzioni intellettive, ma considera tale parte del corpo alla stregua di un 
contenitore al cui interno alberga la maledetta voce della malattia. 

Significato base: parte superiore o anteriore del corpo che è anche sede degli 
organi preposti alle funzioni intellettive.

Significato contestuale vs. significato base: il significato contestuale di-
verge dal significato base e può essere compreso per via comparativa. In-
tendiamo la testa nei termini di un contenitore concreto entro cui collocare 
spazialmente entità astratte che prendono la forma di pensieri ossessivi ri-
correnti.

Metaforico? Sì

Smette

Significato contestuale: sospendere, cessare temporaneamente o definitiva-
mente di fare o dire qualcosa.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Di26

Significato contestuale: preposizione che, in questo caso specifico, serve da 
collegamento tra due elementi verbali.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

26 La MIP sottolinea la difficoltà nel trovare uno scarto tra significato base e significato con-
testuale di parole grammaticali come le preposizioni (Pragglejaz 2007). Il motivo, proprio come 
nel caso precedentemente discusso degli ausiliari, è che tali elementi hanno significati tenden-
zialmente astratti. Ad eccezione di qualche raro caso (ad es., una preposizione come in indica 
primariamente relazioni di tipo spaziale), il protocollo non associa un valore metaforico a questi 
elementi grammaticali.
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Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Blaterare

Significato contestuale: In questo caso non ci si riferisce a un vero e proprio 
flusso sonoro quanto piuttosto a un flusso di pensieri pervasivi e perturbanti. 

Significato base: questo verbo indica un particolare modo di parlare: rumor-
oso, continuo e fastidioso. 

Significato contestuale vs. significato base: il significato contestuale di-
verge dal significato base e può essere compreso per via comparativa. In ques-
to caso specifico, infatti, intendiamo la forza e l’intensità dei sintomi (che qui 
si presentano come pensieri negativi costanti) nei termini di una forza sonora 
e vocalica continua, assordante. 

Metaforico? Sì

Io

Significato contestuale: il pronome soggetto indica la persona che parla 
quando si riferisce a sé stessa. In questo caso specifico, il soggetto affetto da 
anoressia nervosa racconta la propria esperienza di vita e alimentare.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Amo

Significato contestuale: in questo caso ci sembra che il significato con-
testuale corrisponda alla terza accezione elencata nel GRADIT. Il verbo sig-
nificherebbe “prediligere, provare interesse”.

Significato base: Sebbene come prima accezione sia segnalata quella di “pro-
vare amore per qualcuno, voler bene”, non ci sembra che tra le due diverse 
modulazioni del significato del lemma ci sia una differenza tale da poter dire 
che un significato sia effettivamente più basilare dell’altro.
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Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Affacciare

Significato contestuale: il verbo ha un valore azionale e sta ad indicare lo 
sporgersi o mostrarsi da una finestra, una porta e simili.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

-mi

Significato contestuale: forma atona di io, come complemento oggetto, qui 
in posizione enclitica, di valore riflessivo. 

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Alla 

Significato contestuale: preposizione articolata formata da più il indicante moto.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Finestra

Significato contestuale: corrisponde effettivamente ad una apertura nel 
muro di un edificio destinata a far prendere aria e luce agli ambienti interni.
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Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Osservare

Significato contestuale: il verbo qui sta a significare proprio il guardare con 
attenzione qualcosa.  

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Il27

Significato contestuale: articolo determinativo con cui si individua un parti-
colare componente di una classe.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Mondo

Significato contestuale: indica la totalità delle cose esistenti in natura e che, 
in questo contesto specifico, rientrano all’interno del raggio visivo del sog-
getto narrante. 

Significato base: non c’è un significato più basilare.

27 All’interno del protocollo MIP, gli articoli, così come gli ausiliari e molte congiunzioni, non 
assumono mai velature metaforiche.
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Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Che

Significato contestuale: pronome relativo che, in questo contesto specifico, 
si riferisce al mondo, qui usato in funzione di soggetto.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Mi

Significato contestuale: forma atona di io, come complemento oggetto, qui 
in posizione proclitica. 

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono.

Metaforico? No

Circonda

Significato contestuale: indica proprio il limitare tutt’intorno, il cingere uno 
spazio.

Significato base: non c’è un significato più basilare.

Significato contestuale vs. significato base28: Il significato contestuale e il 
significato base coincidono. 

Metaforico? No

28 Tuttavia, si potrebbe obiettare che casi simili possano essere fatti rientrare più propria-
mente nella classe dei cosiddetti movimenti fittivi (eng. Fictive motion). Per un approfondimen-
to, si rimanda a Talmy (1996) e Matlock (2004). 
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6. Conclusioni

Il presente lavoro si pone come un preliminare tentativo di esplorazione del-
le possibilità e delle criticità poste dal protocollo MIP in un campo di ap-
plicazione nuovo, ossia l’italiano, in cui tale modello non ha ancora trovato 
adozione (o forse fortuna). Gli obiettivi della ricerca possono essere ulterior-
mente esplicitati su un duplice livello. Da un lato, abbiamo provato a discute-
re le particolarità grammaticali e linguistiche proprie dell’italiano che neces-
sitano di una maggiore attenzione al fine di poter perfezionare un modello 
principalmente collaudato sull’inglese e che richiede l’implementazione di 
una serie modifiche (anche se non troppo sostanziali) per poter diventare 
uno strumento di annotazione metaforica valido anche per l’annotazione 
di dati italiani. Dall’altro lato, abbiamo provato a fornire una dimostrazio-
ne pratica, sulla base di un esempio di dati reali estratti da corpus, su come 
poter effettivamente sfruttare questo stesso protocollo al fine di produrre 
una analisi metaforica affidabile e, soprattutto, replicabile in altri e succes-
sivi studi sull’italiano. Difatti, l’analisi qui proposta, snodandosi sia sul piano 
della discussione teorica sia sul piano concreto dell’uso pratico, non solo te-
stimonia l’importanza di linee guida specifiche che regolino in modo espli-
cito e coerente l’applicazione del protocollo MIP all’italiano, ma rappresenta 
anche una sorta di punto zero, certamente suscettibile di critica e revisione, 
per eventuali futuri tentativi di applicazione del medesimo modello. Tale 
estensione potrebbe rivelarsi utile per ricercatori interessati allo studio della 
metafora in campi di ricerca anche molto diversi tra loro (analisi del discorso 
ma anche contesti sperimentali come quello proprio della psicolinguistica), 
fornendo non solo degli strumenti di analisi affidabili ma permettendo an-
che una replicabilità e una comparabilità (anche in ottica quantitativa) dei 
risultati ottenuti. 
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1. Introduzione 

Il volume scaturisce da due convegni dedicati alla pseudocoordinazione (Pse-
Co) e alle costruzioni ad accordo multiplo (MAC) tenuti a Venezia nel 2017 
e nel 2019. I 14 saggi che raccoglie toccano oltre 80 lingue, anche tipologi-
camente e geograficamente distanti (si veda l’indice delle pp. 337-338), in 
cui i fenomeni studiati sono documentati (in particolare, l’italiano e alcune 
varietà di Sicilia, Calabria e Puglia – capp. 2-5 –, il rumeno – cap. 6 –, il por-
toghese brasiliano e il polacco – cap. 7 –, il ceco – cap. 8 –, lo svedese – cap. 9 
–, arabo, aramaico ed ebraico – cap. 10 –, il giapponese – cap. 11 – e il turco – 
cap. 12). I contributi sono dedicati a diversi aspetti delle due costruzioni (per-
lopiù negli ambiti della morfosintassi e della semantica), offrendo proposte 
differenziate e talvolta in opposizione le une alle altre. Il volume è aperto da 
un primo capitolo introduttivo, a firma della curatrice e dei curatori, “Pseu-
do-Coordination and Multiple Agreement Constructions: An overview”, cui 
seguono tre sezioni”: “Romance languages” (capp. 2-6), “Other languages” 
(capp. 7-10) e “Comparative and theoretical” (capp. 11-14). Il volume (342 
pp.) si chiude con un indice delle lingue e un indice degli argomenti.

2. Descrizione dei fenomeni e terminologia

I fenomeni cui il volume è dedicato sono stati notati e descritti in passato 
(già dal XVI sec., ma più compiutamente a partire da metà Ottocento) usando 
denominazioni diverse fra loro. Tale frammentazione terminologica, come 
mettono in evidenza Giusti, Di Caro e Ross (cap. 1, pp. 6-7), riflette la genera-
le disconnessione tra tali descrizioni, che ha di fatto nascosto le non poche 
somiglianze tra le costruzioni presenti in lingue diverse. Di fatto, ad es., la 
pseudocoordinazione è stata perlopiù descritta in passato, dai singoli autori, 
come una caratteristica peculiare (o addirittura una «bizzarria») del codice 
indagato da ciascuno di loro. Uno degli obiettivi del volume è appunto pro-
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muovere la consapevolezza che la pseudocoordinazione è invece un fenome-
no cross-linguistico (ibid.). 

2.1 Pseudocoordinazione
La pseudocoordinazione (nel volume Pseudo-Coordination o pseudocoordination, 
a seconda delle preferenze degli singoli autori; Cruschina, cap. 5, usa inve-
ce Doubly Inflected Construction: DIC), per la quale Giusti e Cardinaletti (cap. 2) 
adoperano l’abbreviazione PseCo (Di Caro 2017, 2019), è una costruzione che 
esibisce un unico soggetto e due verbi (V1 e V2) che concordano per tem-
po, aspetto, modo, persona e numero, separati solo da un connettore (spesso 
omofono di una congiunzione coordinante, talvolta assente/non pronuncia-
to). La denominazione pseudocoordinazione è motivata dal fatto che i due verbi 
concordano esattamente come farebbero due verbi coordinati e dal fatto che il 
connettore è (omografo di) una congiunzione coordinante. Non si tratta però 
di una vera coordinazione perché, a differenza delle vere strutture coordinate, 
la pseudocoordinazione non consente l’inversione di ordine tra i due verbi (1), 
consente l’estrazione di un elemento interrogativo che sia argomento di V2 
(2)-(3), e consente la procliticizzazione su V1 di un argomento di V2 (4)-(5): 

(1) a.  I’ll go and get some milk (pseudocoordinazione)
 b. *I’ll get some milk and go. (cap. 1, es. (10)).

(2)  a. Mary will come and visit them tomorrow (pseudocoordinazione)
 b. Who will Mary come and visit ___? (cap. 1, es. (3))

(3) a. Mary went to her home town and visited her parents (struttura coordinata)
 b. *Who did Mary go to her home town and visit ___ ? (cap. 1, es. (2))

(4)   Nun l’arrivà a ffici ‘non arrivò a farlo’, lett. ‘non lo arrivò a fece’ (pseudo-
coordinazione, Deliano, cap. 4 es. (4)).

(5) a. Sono arrivato e ho fatto la prova (struttura coordinata)
 b.  Sono arrivato e l’ho fatta
 c. *La sono arrivato e ho fatto

Il connettore nella PseCo di molti dialetti della Sicilia è a (e non, o non solo, 
e) e produce raddoppiamento fonosintattico (v. (4) supra). Tradizionalmente, 
tale a è considerato il continuatore del lat. ac (v. Di Caro, cap. 4, p. 100, nota 2), 
ma alcuni autori (ad es. Manzini e Lorusso, cap. 3) propongono che coincida 
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in sincronia con la preposizione a (< ad), usata come complementatore finito. 
Ciò potrebbe costituire un controesempio, secondo Giusti e Cardinaletti (cap. 
2, p. 37), all’ipotesi che tali costruzioni siano pseudocoordinazioni. In realtà, 
però, come osserva anche Cruschina (cap. 5, pp. 130-131, nota 2), l’etimologia 
del connettore a è irrilevante ai fini dell’analisi sincronica, non solo perché tale 
elemento è semanticamente vacuo, ma anche, aggiungerei, perché la pseudo-
coordinazione è definita, dalle stesse Giusti e Cardinaletti, appunto, come una 
‘falsa’ coordinazione in sincronia (per via dell’accordo tra V1 e V2), e non ne-
cessariamente come una struttura che è o era davvero, in origine, coordinativa.

Quando il connettore è assente (6), la PseCo appare molto simile alle co-
struzioni a verbo seriale (Serial Verb Construction: SVC). Nella letteratura (v. cap. 
1, p. 3), si è di fatto ipotizzato che le PseCo siano casi particolari di SVC, per-
sino in presenza di un connettore (cap 14, § 2).

(6)  Vɔ ˈmaɲdʒə ‘vado a mangiare’ (lett. ‘vado mangio’) [Martina Franca, cap. 
2, p. 38, da Manzini e Savoia 2005: 690]. 

L’accostamento della PseCo alla SVC è però dovuto, come nota Ross (cap. 14, 
p. 318), al desiderio di connettere i singoli dati regionali ad un contesto tipo-
logico più ampio, a costo di forzare la definizione di SVC.

Altre caratteristiche delle PseCo sono l’impossibilità di negare uno dei due verbi 
senza negare l’altro, il possibile sbiadimento semantico (e/o la riduzione da verbo 
a elemento (semi)funzionale) del V1 (che assume nella costruzione, ad es., valore 
aspettuale, che perde ogni significato, o che non ha una propria struttura argomen-
tale autonoma da V2) (cap. 1, p. 11), la restrizione relativa ai lessemi verbali che pos-
sono realizzare il V1 (perlopiù verbi di movimento e di postura), e dei tempi e modi 
in cui la costruzione può realizzarsi, dando luogo a paradigmi difettivi (cap. 4).

2.2 Costruzione ad accordo multiplo (Multiple Agreement Construction: MAC)  

Il termine costruzione ad accordo multiplo (Multiple Agreement Construction: MAC) 
è utilizzato nel volume con due significati, uno più generale e uno particolare. 
Nel significato generale, la MAC è una configurazione in cui i tratti di accordo 
verbale si propagano su più forme verbali anche se sono interpretabili solo su 
una di esse (in modo paragonabile a quanto avviene ai tratti di genere e numero 
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all’interno delle espressioni nominali romanze, cfr. cap. 1, p. 4; v. anche cap. 5, 
p. 132 nota 3). In tale accezione, MAC è un iperonimo di PseCo e SVC, che sono 
viste, cioè, come casi particolari di MAC (cap. 1, p. 3). Nell’accezione particolare, 
invece, con MAC si intendono quelle che Giusti e Cardinaletti (cap. 2) chiamano 
muMAC, vale a dire le costruzioni dell’Italia meridionale e dell’area messinese 
caratterizzate da un V1 e un V2 che concordano per persona e numero (ma con 
tempi indipendenti: V1 è libero, V2 è sempre e solo al presente indicativo), col-
legati da un continuatore di modo ((m)u/(m)i/ma) o di quod (ku):

(7)  Vorria mu sacciu ‘vorrei sapere’ (lett. ‘vorrei mu so’) [calabrese meridio-
nale, cap. 1, p. 17 es. (28d), da Rohlfs 1969: 103]. 

Mentre nelle varietà che esibiscono la PseCo è possibile sostituire la sequenza 
connettore+V2 con a + infinito, la stessa sostituzione è invece generalmente 
impossibile nelle varietà caratterizzate dalla muMAC. Tale impossibilità è ri-
condotta da Rohlfs (1969, § 717) alla «impopolarità dell’infinito» nelle zone 
dell’Italia meridionale in cui il greco fu parlato fino al medioevo: la muMAC as-
sume così il ruolo di strategia sintattica alternativa alle subordinate infinitive.

Gli altri aspetti per cui la muMAC si differenzia dalla PseCo sono la man-
cata concordanza per tempo e modo tra V1 e V2, cui si è già accennato, l’im-
possibilità della procliticizzazione su V1 di pronomi argomento di V2 (obbli-
gatoria invece nella PseCo, cfr. (8) vs. (9)) e, cosa fondamentale, la possibilità 
di avere un soggetto distinto per V1 e V2 (10):

(8)  a. Vinni mi ti vidu ‘sono venuto a vederti’, lett. ‘venni mi ti vedo’ (Furci Siculo)
 b. *Ti vinni mi vidu lett. ‘ti venni mi vedo’

(9) a. *Vinni a ti vitti lett. ‘venni a ti vidi’
  b. Ti vinni a bbitti ‘ti sono venuto a vedere’, lett. ‘ti venni a vidi’ (Deliano, 

cap. 1, p. 18)

(10)  Vogghiu mi veni ‘voglio che venga.3sg’, lett. ‘voglio mi viene’ (messinese, 
cap. 1, p. 4).

2.3 Pseudocoordinazione e pseudosubordinazione
Una classificazione in parte diversa è quella proposta nel lavoro di Edzard 
(cap. 10), basata su Yuasa e Sadock (2002) e ben illustrata con esempi tratti 
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da lingue semitiche. Si tratta di uno schema booleano che descrive le quattro 
possibili combinazioni dei valori ‘coordinazione’ / ‘subordinazione’ realizzati 
nella sintassi e/o nella semantica (cap. 10, p. 231):

Sintassi Semantica
Coordinazione “semplice” coordinazione coordinazione
Pseudocoordinazione coordinazione subordinazione
Subordinazione “semplice” subordinazione subordinazione
Pseudosubordinazione subordinazione coordinazione

  
Quelle che l’autore definisce coordinazione e subordinazione “semplici” 
sono caratterizzate quindi da una simmetria tra aspetto sintattico e aspetto 
semantico, quelle definite tramite il confisso pseudo sono invece costruzio-
ni con una semantica che diverge da quanto ci si aspetterebbe in base alla 
struttura sintattica e alla sua interpretazione canonica. I casi di coordinazio-
ne sintattica includono sia la sovrabbondanza di congiunzioni, con congiun-
zione (correlativa) che precede anche il primo congiunto, sia, all’opposto, 
l’asindeto (è il caso delle SVC). Lo sbiadimento semantico (grammaticaliz-
zazione/funzionalizzazione) del V1 nella pseudocoordinazione è una ca-
ratteristica ben documentata e che coinvolge più tipi di verbi negli esempi 
proposti da Edzard. Ad esempio, i V1 ‘aggiungere’ nell’ebraico biblico e ‘ri-
tornare’ nell’accadico esprimono la reiterazione dell’atto denotato dal V2 (e 
il V1 può infatti essere glossato, come Edzard nota, con un avverbiale come 
‘di nuovo’):

(11)  way-yōsep ʾaḇrāhām way-yiqqaḥ ʾiššā(h) ‘E Abraham prese moglie di nuovo’ 
lett. ‘E-aggiunse Abraham e-prese moglie’ (cap. 10, p. 233, da Gen. 25:1). 

(12)  atūr-ma wardam ana bēli-ya aṭrud ‘Mandai di nuovo lo schiavo al mio si-
gnore’ lett. ‘Ritornai-e lo schiavo al signore mandai’ (cap. 10, p. 233, da 
Huehnergard 2005: 125).

Similmente, il V1 ‘precedere’ nell’aramaico biblico assume un significato che 
può essere reso con l’avverbiale ‘in anticipo’: 

(13) ʾaqdämku wa-nägärku-kəmu ‘Vi dissi in anticipo’ lett. ‘Precedetti e vi dissi’ 
(cap. 10, p. 233, 1 Thess 3:4).
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Un grado maggiore di grammaticalizzazione è ben esemplificato dal verbo di 
postura ‘sedersi’, che esprime, in arabo levantino, come V1 della pseudoco-
ordinazione, l’aspetto progressivo: 

(14)  qaʿdat wa-katbat ‘Stava scrivendo’ lett. ‘Si sedette e-scrisse’ (cap. 10, p. 232, 
da Ross 2016: 211).

3. Analisi formali

3.1 Pseudocoordinazione
Giusti e Cardinaletti (cap. 2: “Theory-driven approaches and empirical ad-
vances. A protocol for Pseudo-Coordinations and Multiple Agreement Con-
structions in Italo-Romance”) distinguono tra due sottotipi di pseudocoordi-
nazione, la ePseCo e la aPseCo. Il primo è quello in cui il connettore tra V1 e 
V2 è omografo della congiunzione coordinante; il secondo è quello tipico dei 
dialetti della Sicilia e della Puglia, in cui il connettore è a.

3.1.1 ePseco
Per la ePseCo, basandosi su Soto Gómez (2020), Giusti e Cardinaletti (cap. 2) propon-
gono che V1 sia una testa funzionale della periferia sinistra (Focus) nella proiezione 
estesa di V2, per soddisfare le proprietà di selezione del connettore ‘e’; il connetto-
re a sua volta riempie la posizione di complementatore, mentre il resto della frase 
è canonica, con V2 verbo finito della frase in posizione di complemento di C (11). 

(15) ePseCo: [FocP V1 [CP ‘e’ [TP V2 [vP V2 … (cap. 2, p. 40 (8a))

Quindi, in una frase come prendo e parto (cfr. cap. 2 p. 37, es. (1)), prendo è 
un elemento funzionale in Focus ed e è un complementatore (non una con-
giunzione coordinante, quindi) che introduce la frase parto. Tra altre cose, 
quest’analisi spiega perché i clitici dipendenti da V2 non possono risalire su 
V1: i clitici risalgono verso la testa T più vicina e, secondo l’ipotesi in (15), 
nella ePseCo è presente un’unica testa T, su cui si risalda il V2, mentre V1 è 
generato come testa funzionale al di sopra dello strato TP.

Basandosi su de Vos (2005), Adina Camelia Bleotu (cap. 6: “The properties 
of the ‘(a) lua și X’ (‘take and X’) construction in Romanian. Evidence in favor 
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of a more fine-grained distinction among pseudocoordinative structures”) 
propone, per la costruzione ‘take and X’ che osserva in rumeno, accostabi-
le alla ePseCo, un’analisi diversa, secondo cui V1 e V2 sono generati come 
elementi di una testa V complessa: il connettore lessicalizza una testa ‘take 
&’ (responsabile della specifica semantica del costrutto) che si salda al V2; il 
complesso ‘take &’ + V2 si salda poi al V1, per formare così V°, che si lineariz-
za infine come V1+‘take&’+V2 (> V1+și ‘e’+V2) (cfr. ivi, pp. 158-159):

(16) … [V° V1 [‘e’ V2]]

Considerando l’assenza di gerarchia nella saldatura tra le teste ‘e’ e V2 (si 
ccomandano a vicenda), l’ordine nella linearizzazione delle due è stabili-
to solo da un principio di precedenza (da sinistra a destra), come in de Vos 
(2005), che però in termini più attuali risulta ad hoc. L’ipotesi in tal modo 
non sembra quindi in grado di impedire gli ordini agrammaticali, ad es. l’or-
dine *V1+V2+‘e’. Resta poco chiaro anche quale sia il filtro che impedisce la 
generazione indiscriminata di teste complesse come quella in questione (ad 
es. con V1 diversi da ‘prendere’, o prive del connettore, o del V2), o la sal-
datura di ulteriori teste alle tre contemplate in (16). Si potrebbe assumere 
che il V1 “funzionale” ‘prendere’ selezioni (e legittimi) la testa “take&” (in 
questo senso converrebbe che fosse “take&” a trasmettere la propria etichet-
ta al complesso “take&”+V2, e non V2, cfr. p. 159, (18)) e che quest’ultima a 
sua volta richieda di saldarsi a un qualunque verbo V2. Bisognerebbe però 
assicurarsi a questo punto che le “vere” coordinazioni tra teste non siano 
generate mediante lo stesso tipo di derivazione (è proprio la distinzione dai 
costrutti coordinativi, infatti, a spiegare le altre proprietà del costrutto in 
esame, come la possibilità di estrazione da complementi di V2 ecc.). Quanto 
alla potenza descrittiva, l’idea della testa complessa spiega, secondo l’autrice, 
tra altre cose, l’impossibilità dell’inserimento di aggiunti tra il connettore e 
V2 (p. 153-154). Ciò è possibile a condizione, però, io credo, che si supponga 
che l’aggiunto non possa saldarsi a teste (semplici o complesse, come “ta-
ke&+V2”), ma solo a sintagmi (che però sono anch’esse teste “complesse” nel 
modello bare phrase structure che sta alla base di de Vos 2005 e quindi dell’ana-
lisi di Bleotu). Un altro aspetto che rimane poco chiaro riguarda la proiezione 
degli argomenti di V1 e V2 dall’interno del complesso verbale. 
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Ancora un’analisi diversa è fornita da Mendes e Ruda (cap. 7: “Pseudo-co-
ordination and ellipsis. Expressive insights from Brazilian Portuguese and 
Polish”) per analoghe costruzioni (del tipo ‘prendere e V’) del portoghese 
brasiliano e del polacco. Secondo la loro analisi, V1 si salda al connettore 
‘e’, formando un sintagma &P (di cui il connettore è la testa, ma sta a destra 
rispetto al complemento che contiene V1), che poi si salda come aggiunto a 
sinistra di un vP proiettato da V2 (ivi, pp. 180-181; 184):

(17) … [vP [&P [… V1] ‘e’] [vP … V2 …

L’analisi è motivata dal comportamento del V1 nelle risposte a eco alle in-
terrogative polari e dalle similarità semantiche e sintattiche tra il complesso 
V1+connettore e gli elementi appositivi espressivi. Nello specifico, in porto-
ghese brasiliano (ivi, p. 174), la risposta a un’interrogativa polare è ottenuta 
ripetendo il verbo lessicale principale della domanda (con ellissi di tutto il 
resto: A: O João trouxe açucar? ‘João ha portato lo zucchero?’ B: Trouxe ‘sì’, lett. 
‘ha portato’, ivi, p. 172). Se l’interrogativa è basata su una struttura ePseCo 
(ad es. pegou e comprou lett. ‘prese e comprò’, cfr. ivi, p. 174), risulta possibile 
rispondere ripetendo il verbo lessicale V2 (comprou), ma non il V1 (pegou):

(18)  A: O João pegou e comprou café? ‘Giovanni ha comprato il caffè?’, lett. ‘Il 
João prese e comprò caffè?’.

 B: Comprou./ *Pegou ‘Sì’, lett. ‘comprò/*prese’.

Il motivo di questa asimmetria, secondo Mendes e Ruda, è che il V1 (assieme 
al connettore) è collocato strutturalmente in una posizione che lo esclude, lo 
rende “invisibile”, nel processo di formazione della risposta a eco. Lo stesso ac-
cade anche agli elementi espressivi, e in particolare alle apposizioni espressive: 

(19)   A: O João, idiota, finalmente chegou? ‘Quell’idiota di João finalmente è arrivato’ 

  B: Chegou, mas ele não é idiota ‘È arrivato, ma non è un idiota’ (cap. 7, p. 179).

La possibilità in (19) di negare il solo contenuto dell’apposizione idiota indica che 
tale apposizione non è inclusa nella parte ellittica della risposta a eco. Mendes 
e Ruda propongono dunque che il complesso V1+connettore della pseudocoor-
dinazione appartenga all’«expressive realm of language» e occupi la stessa po-
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sizione appunto delle apposizioni espressive. Basandosi su Biberauer e Vikner 
(2017), collocano tali elementi espressivi sul margine di una fase, come aggiunti. 
In questo caso, scelgono l’aggiunzione a vP, vale a dire il sintagma verbale pro-
iettato dal verbo lessicale V2 (17). La possibilità di avere la negazione e alcuni 
avverbi tra il connettore e il V2 (pegou e não/finalmente comprou ‘prese e non/
finalmente comprò’ vs. *não pegou e comprou, cfr. p. 183), corrobora, secondo gli 
autori, l’ipotesi che il connettore formi un costituente con V1 e non con V2. 

L’analisi è estremamente interessante, perché tenta di spiegare in modo 
unificato due fenomeni apparentemente non correlati, la pseudocoordinazio-
ne e gli espressivi. Tuttavia, l’aggiunzione a sinistra del complesso V1+connet-
tore e, al suo interno, la scelta di avere V1 a sinistra del connettore, appaiono 
soluzioni ad hoc. Bisognerebbe infatti chiarire cosa impedisca al connettore 
di essere linearizzato a sinistra di V1 (*… e pegou comprou…), considerando tra 
l’altro che, nella rappresentazione data dagli autori, il connettore è la testa di 
&P (e il brasiliano è una lingua con testa a sinistra). Allo stesso modo, dato che 
i due vP si ccomandano a vicenda, manca un meccanismo che impedisca che 
l’aggiunto V1+connettore venga linearizzato (anche, opzionalmente) a destra 
del vP proiettato da V2, facendo così finire la stringa frasale con V1+connetto-
re (o connettore+V1) (*comprou o café pegou e/*comprou o cafè e pegou). 

 Anche il costrutto indagato da Shimada e Nagano in due varietà giap-
ponesi (cap. 11: “Ambiguities in Japanese pseudo-coordination and its dia-
lectal variation”) può essere accostato alla ePseCo. Nella loro analisi, l’ordine 
superficiale V1-te V2 è ottenuto tramite la canonica encliticizzazione della 
congiunzione -te su V1, quindi sul margine destro del sintagma (il giapponese 
è una lingua con testa a destra); il costituente così ottenuto viene poi selezio-
nato da una preposizione non pronunciata; il sintagma che ne risulta è infine 
selezionato dal V2 iru/aru ‘esistere’, che si linearizza così ancora più a destra:

(20) [… [PP [… V1-te] Ø] V2] (cfr. ivi, p. 259)

A dispetto del -te, dunque, non c’è vera coordinazione, né sintatticamente né 
semanticamente: il V2 aggiunge al predicato espresso da V1 una particolare co-
loritura (esistenziale, progressiva ecc., ad es. kuruma-ga tome-te aru lett. ‘automo-
bile-nom parcheggiare-te esistere’, propr. ‘c’è un’automobile parcheggiata’, ibid.; 
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John-ga ronbun-o kai-te iru lett. ‘John-nom saggio-acc scrivere-te esistere’, propr. 
‘John sta scrivendo/ha completato un articolo’, cap. 11, p. 247). L’autore e l’au-
trice si dedicano principalmente a spiegare alcune ambiguità del costrutto (che 
riconducono principalmente a differenze nella derivazione), senza approfondire 
la riflessione sulla saldatura del V2 e sul suo contributo semantico, la cui natura 
però è sottesa alla struttura formale proposta, basata su Mihara (1997) e Matsuo-
ka (2019). Cosa impedisce a -te di encliticizzarsi su qualunque verbo in assenza di 
un secondo congiunto con verbi sovraordinati diversi da aru/iru? Aru/iru, nella 
specifica accezione/funzione qui in esame, seleziona esclusivamente il PP che ha 
per testa questa particolare preposizione Ø, che a sua volta seleziona esclusiva-
mente un costituente che si chiude con il te “non coordinante”. Specularmente, 
ciascuno degli elementi selezionati non può essere selezionato/legittimato da 
teste diverse da quelle già menzionate. Insomma, una serie di selezioni “idiosin-
cratiche” a cascata tipica delle proiezioni funzionali. Shimada e Nagano, ripren-
dendo Matsuoka, etichettano il complemento di aru/iru come PP (con testa una 
preposizione Ø), anche se al suo interno sono presenti un nominale (realizzato in 
alcuni casi da PRO) e il predicato V1. Tale notazione PP è così di fatto equivalente 
a CP (con complementatore Ø). Resta comunque poco chiaro, perlomeno dalla 
sola lettura di questo saggio di Shimada e Nagano, l’utilità della presenza della 
testa Ø e della sua proiezione. Senza tale testa Ø, si potrebbe ipotizzare che aru/
iru selezioni direttamente un costituente la cui testa sia -te, ottenendo così una 
struttura congruente con quella ipotizzata da Soto Gómez per lo spagnolo e adot-
tata da Giusti e Cardinaletti per le ePseCo (15). Poiché il giapponese ha la testa a 
destra, il V1 corrisponderebbe al V2 di (15), il -te alla testa C e il V2 al V1, che è 
infatti il verbo meno incassato e di natura (semi)funzionale. 

Mitrović (cap. 13: “Syntax, semantics, and pragmatics of Pseudo-Coordi-
nation”) si occupa dei costrutti del tipo go-(and-)get in inglese, tramite un’a-
nalisi che parte dalla semantica formale. Contrariamente alle altre proposte 
fin qui elencate, Mitrović preserva in qualche modo, (anche) in sincronia, la 
natura coordinativa della pseudocoordinazione da un punto di vista formale. 
Basandosi su Mitrović (2014 e 2021), propone infatti che la PseCo si opponga 
alla coordinazione standard perché nella prima, a differenza che nella secon-
da, i due elementi congiunti sono “asimmetrici”, ma condividono comunque 
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una serie di tratti essenziali che consentono alla derivazione di non inter-
rompersi. La PseCo è considerata così una «improper junction» derivata at-
traverso un processo che l’autore definisce «Dynamic Conjunction». Tra le 
altre cose, l’ipotesi rende conto anche della derivazione della funzione di sor-
presa della PseCo, studiata anche da Cruschina per le aPseCo (cap. 5, v. infra). 

Škodová (cap. 8: “Pseudo-coordination of the verb jít (‘go’) in contempo-
rary Czech”), studiando la ePseCo che coinvolge il V1 jít ‘andare a piedi’ in 
ceco, sembra voler preservare, come Mitrović, perlomeno dal punto di vista 
interpretativo, la natura di coordinatore del connettore a ‘e’ (omofono della 
congiunzione coordinante in ceco), che, secondo la sua analisi, “congiunge” 
due micro-stadi («sub-stages») di un unico evento complesso espresso dalla 
combinazione di V1 e V2. L’autrice afferma che il primo verbo denota cioè 
la fase preparatoria dell’attività, il cui nucleo è invece espresso dal secondo 
verbo. In realtà, dalla lettura del saggio, mi sembra che tale analisi possa ap-
plicarsi forse solo ai casi in cui V1 ‘andare’ mantiene il significato lessicale 
di movimento, nel senso che l’azione di ‘andare a fare X’, ad es., è vista come 
un’unica azione che inizia con uno spostamento (la natura monoeventiva del 
costrutto viene testata in modo convincente attraverso una serie di test). Ci 
sono altri casi però in cui l’autrice mostra che lo stesso V1 contribuisce in 
modo diverso alla semantica dell’enunciato, esprimendo ad es. l’avvio im-
provviso dell’evento descritto da V2 (ivi, p. 196). In questi casi, V1 ha quindi 
valori aspettuali o modali che non possono essere ricondotti a una fase, a uno 
stadio dell’evento, ma, appunto, semmai, a una sua caratteristica. 

All’ambito della ePseCo è possibile ricondurre anche le costruzioni stu-
diate da Blensenius e Andersson Lilja nello svedese (cap. 9: “In search of 
subjective meaning in Swedish pseudocoordination”). Nel loro saggio l’aspet-
to principalmente indagato è quello semantico, in una prospettiva anche dia-
cronica. Più specificamente, i due autori tentano di ricostruire i percorsi del 
mutamento semantico dei V1 ‘andare’ e ‘sedersi’, che perdono il significato 
lessicale originario e contribuiscono, nella pseudocoordinazione, ad espri-
mere vari contenuti soggettivi, secondo un quadro che può essere accostato 
a quello descritto anche da Cruschina per le aPseCo (v. infra).
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3.1.2 aPseCo
Per quanto riguarda la aPseCo, Giusti e Cardinaletti (cap. 2, p. 40) (rifacendosi 
a Cardinaletti e Giusti 2020) propongono che V1 sia la lessicalizzazione di una 
testa funzionale t, una reiterazione della categoria T (tempo). Il connettore a, 
che in Cardinaletti e Giusti (2020: 127) era collocato in un costituente privo di 
etichetta posto tra tP e TP, figura adesso all’interno di un’ulteriore proiezione 
tP, intermedia tra il tP più alto del V1 e il TP che ospita V2:

(21) aPseCo: [tP V1 [tP (a) [TP V2 [vP V2 … (cfr. cap. 2, p. 40 (8b))

Le autrici non approfondiscono l’analisi di tale connettore. La notazione ri-
portata in (21) lascerebbe supporre che suggeriscano si tratti di una testa, che 
ha una versione con significante Ø. Ma non è possibile escludere che l’assenza 
del connettore dalla stringa fonetica non implichi invece anche l’assenza dello 
strato che la contiene, tenendo conto del fatto che nel citato articolo del 2020 
le autrici distinguono tra i casi in cui il connettore non è distinguibile in su-
perficie ma produce raddoppiamento sintattico della consonante iniziale del 
V2 (es. lu va ffazzu lett. ‘lo vado faccio’) e i casi in cui manca anche il raddop-
piamento sintattico (es. vaju pigliu u pani lett. ‘vado prendo il pane’), e il con-
nettore viene allora definito «truly missing» (Cardinaletti e Giusti 2020: 127).

L’analisi in (21) rende conto di tutte le proprietà della costruzione. Innan-
zitutto, la natura funzionale di V1 (come anche nella ePseCo) predice che tale 
verbo appartenga a una classe chiusa e che non proietti una struttura argo-
mentale (come gli ausiliari, cfr. cap. 2, p. 41). La natura “posticcia” («fake») 
dei tratti di tempo e aspetto di t è inoltre coerente con la difettività della 
flessione di V1 o la sua realizzazione ridotta in alcune varietà. Lo strato t/TP 
predice infine la risalita a sinistra di V1 della negazione e dei clitici argomen-
to di V2 e spiega l’adiacenza tra V1, connettore e V2. 

La parte meno sviluppata è quella che riguarda il carattere e la posizione 
del connettore. Se, infatti, considerare V1 come la lessicalizzazione di una testa 
flessiva (t) è coerente con l’analisi tradizionale di altri elementi funzionali fles-
si, come gli ausiliari, lo stesso non si può dire per il connettore a, che pure, in 
questa versione della teoria, sembra lessicalizzare un’istanza della stessa testa 
t. La scelta sembra determinata dalla necessità di non avere categorie distinte 
che separino TP da tP. Tuttavia, è convincente l’idea espressa alle pp. 39-40 che 
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l’assenza della aPseCo nell’italiano standard (e in altre varietà) si spieghi facil-
mente postulando l’assenza dal lessico di questi codici di un item a1(/Ø) total-
mente distinto dal più diffuso complementatore a2 delle infinitive (aggiungo io 
gli indici per comodità), e appartenente ad una categoria chiaramente diversa 
(t vs. C). a1 è dunque caratterizzato da un corredo in tratti che lo distingue da a2, 
ma che lo accomuna ai verbi V1, cioè quelli ammessi al first merge in t°. Sempre 
da tale corredo si può far dipendere la selezione di TP e non di tP (per filtrare 
strutture ricorsive e ordini agrammaticali come *… a a …, *V1 a V1… ecc.). Qua-
lunque sia l’origine storica di a1 (da ac, ad, o altro), il costrutto in questione 
sembra modellato da processi diacronici di rianalisi (ricategorizzazione) che 
investono la flessione e la struttura della frase e che potrebbero motivare gli 
aspetti idiosincratici che abbiamo evidenziato, in particolare la reiterazione di t 
e il corredo in tratti del connettore, che esibisce probabilmente caratteristiche 
relative alla nuova categoria assieme a residui della vecchia (o delle vecchie).

All’analisi formale di Giusti e Cardinaletti si oppone diametralmente quella 
di Manzini e Lorusso (cap. 4: “A bisentential syntax for a/bare finite comple-
ments in South Italian varieties. Motion verbs and the progressive”), che pro-
pongono per la aPseCo una struttura bifrasale (non dissimile da quella delle frasi 
con subordinata infinitiva e con muMAC) e l’identificazione del connettore della 
aPseCo con il complementatore a che introduce subordinate infinitive. La loro 
analisi punta all’economia sia per quanto riguarda la struttura che per quanto 
riguarda il lessico: non vengono ipotizzate strutture innovative (v. il tP di Giusti 
e Cardinaletti), il connettore è una preposizione con funzione di complementa-
tore, non distinta, nel lessico, da quella che introduce le infinitive. Le peculiari 
proprietà che oppongono la aPseCo alle muMAC e alle frasi con subordinata in-
finitiva e di modo finito, nella loro proposta, sono fatte dipendere, quindi, ne-
cessariamente, da altri fattori e non da caratteristiche strettamente strutturali. 

Innanzitutto, la presenza del complementatore a viene associata non alla 
flessione non finita della subordinata (come nella tradizione cartografia a parti-
re da Rizzi 1997), ma al fatto che verbo sovraordinato e subordinato non hanno 
specificazioni di tempo distinte e indipendenti. Così, a può introdurre, ad es., le 
infinitive, perché queste ultime non hanno una specificazione temporale distin-
ta da quella del verbo reggente. Similmente, la frase subordinata proiettata da 
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V2 nella aPseCo è introdotta da a perché o V2 è privo di una vera specificazione 
temporale (come gli infiniti) o concorda in tempo con V1 (cap. 3, p. 77), e dunque 
non ha, in nessun caso, una specificazione temporale distinta e indipendente. 

Per quanto riguarda la risalita su V1 dei clitici dipendenti da V2, obbligatoria 
nella aPseCo ma impossibile nelle muMAC e in altre strutture bifrasali, Manzini e 
Lorusso ipotizzano (basandosi su Kayne 2000) che il fenomeno dipenda non dal-
la presenza/assenza dello strato CP della subordinata, ma dalla natura “fasale”/
non “fasale” della testa C ovvero dalla sua “difettività” (cap 3, p. 84). La risalita è 
cioè possibile solo se la testa C è difettiva/non fasale. Assumono, quindi, che nel-
le aPseCo manchi una testa C fasale che impedisca il movimento lungo del cli-
tico. Un problema che Manzini e Lorusso riconoscono è che ciò non basterebbe 
a rendere conto dell’obbligatorietà della risalita nelle aPseCo, dato che la testa 
C difettiva consente ma non forza la risalita. Propongono ulteriormente, allora, 
che esistano vari gradi di difettività di C, da cui potrebbe dipendere appunto la 
differenza tra facoltatività e obbligatorietà della risalita (v. ibid.). 

Non mi pare che sia spiegata l’impossibilità di avere soggetti distinti per V1 
e V2, come invece ci si aspetterebbe in una struttura bifrasale. Allo stesso modo 
mancano elementi che possano spiegare il numero ristretto di verbi ammessi 
nella posizione di V1 e la difettività della loro flessione in alcune varietà. 

La monofrasalità (intesa anche semanticamente, come ‘co-predicazione’ 
ovvero mutua dipendenza tra le azioni espresse dai due verbi, v. anche supra 
l’analisi di Škodová) è fondamentale per la formulazione, da parte di Ross 
(cap. 14: “Pseudocoordination and Serial Verb Constructions as Multi-Verb 
Predicates”), di una categorizzazione diversamente articolata. Partendo dalle 
sue ricerche tipologiche sulla pseudocoordinazione e sulle SVC (Ross 2016, 
2021), lo studioso propone l’introduzione di una nuova categoria, che chia-
ma Multi-Verb Predicates (MVP) che comprende le SVC e le PseCo. La cate-
goria del MVP permette così di evidenziare i punti di contatto tra PseCo e 
SVC senza forzare la definizione tradizionale di quest’ultima per includervi 
esempi della prima (v. anche supra). Nello specifico, i MVP sono costruzioni 
multi-verbo di natura monofrasale (i due verbi formano un predicato “com-
plesso”). Tale monofrasalità spiega la condivisione di tratti di accordo tra i 
due verbi. All’interno della categoria generale dei MVP, la PseCo presenta un 
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connettore, mentre le SVC ne sono prive. L’aspetto decisivo è però la seman-
tica e non la struttura. Sono infatti escluse dai MVP, ad es., le costruzioni che 
pure presentano un connettore omofono di ‘e’, ma che non sono monofrasali 
perché V1 e V2 non sono «co-predicati», ovvero non c’è ‘mutua dipendenza 
semantica’ tra le azioni espresse da V1 e V2. Così, ad es. l’autore oppone I will 
try and finish the report on time, but I might not succeed (MVP) a I will go and get 
the book (#even if it is sold out) (cap. 4, p. 325), o il brindisino vogghiu a bbesciu 
‘voglio uscire’ (lett. ‘voglio a esco’) (ivi, p. 329) (entrambe strutture con ‘com-
plementazione’ e quindi non appartenenti ai MVP).

Su un aspetto semantico e pragmatico della aPseCo si concentra infine 
Cruschina (cap. 5: “Gone unexpectedly. Pseudo-coordination and the expres-
sion of surprise”). Lo studioso analizza il V1 ‘andare’ nella aPseCo in siciliano, 
evidenziando che il contributo interpretativo di tale V1 consiste, in una delle 
sue accezioni, nella valutazione dell’evento espresso dal V2 come inatteso da 
parte del mittente (ad es. Vaiu a ssientu ca iddu ci fici stu tuortu a sso mugghieri 
‘ho sentito (lett. ‘vado a sento’) che lui ha fatto questo torto a sua moglie’, p. 
133, da Sornicola 1976). L’autore riconduce diacronicamente la formazione di 
tale implicatura convenzionale alla grammaticalizzazione cui i verbi di movi-
mento sono andati incontro in diverse lingue, assumendo ad es. la funzione 
di marche di aspetto o tempo. Nello specifico, il passaggio dalla semantica 
lessicale del movimento all’espressione della sorpresa sarebbe stato generato 
metaforicamente: dall’andare via allontanandosi da un luogo fisico all’“allon-
tanamento” figurato dell’evento riferito rispetto alle aspettative del mittente.  

3.2 muMAC
Per la muMAC, Giusti e Cardinaletti (cap. 2) propongono una struttura bifra-
sale, che si oppone a quelle di ePseCo ed aPseCo, che le studiose analizzano 
invece come monofrasali: nella muMAC, V1 è un verbo sovraordinato che sot-
tocategorizza una subordinata “ridotta” (cioè priva delle proiezioni funzio-
nali più alte, come topic e focus), il cui complementatore (mu/ku ecc.) occupa 
la posizione di testa di FinP, la stessa, cioè, dei complementatori non finiti 
(‘a’, ‘di’, ‘per’), a dispetto della flessione finita della subordinata:

(22)  muMAC: [TP V1 [vP V1 [FinP (mu/ku) [TP V2 [vP V2 … (cfr. cap. 2, p. 40 (8c))
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L’analisi in (22) rende conto dell’impossibilità della risalita su V1 dei clitici dipen-
denti da V2, perché i clitici si fermano sul T più basso, dove V2 viene risaldato. La 
natura “difettiva” della proiezione FinP motiva la morfologia ridotta del V2 (solo 
all’indicativo presente, ivi, p. 41). Poiché sono presenti due proiezioni frasali, è 
possibile avere due soggetti distinti, mentre lo stesso è impossibile nelle PseCo, 
che hanno invece, secondo l’analisi delle due studiose, strutture monofrasali. 

4. Altri aspetti

Prendendo le mosse dai suoi studi precedenti sulla PseCo, Di Caro nel cap. 
4 (“Preterite indicative Pseudo-Coordination and morphomic patterns. The 
case of the W-Pattern in the dialect of Delia”) si concentra sulla morfolo-
gia flessionale della aPseCo in siciliano. Lo studio, alla luce dei giudizi di 140 
parlanti della varietà di Delia, evidenzia non solo l’esistenza di un peculia-
re «Pattern W», per cui la aPseCo nel passato remoto è possibile in tutte le 
persone ad esclusione della seconda singolare e della seconda plurale, ma 
conferma anche che nelle altre persone la costruzione è consentita solo se 
si selezionano forme di V2 con radici perfettive (rizotoniche) (ivi, p. 109). Il 
contrasto può riguardare coppie di verbi sinonimi, come ad es. ntìsi vs. sintì 
‘sentì, udì’ (23), così come anche, in modo cruciale, coppie di varianti appar-
tenenti allo stesso lessema, come mòrsi vs. murì ‘morì’ (24): 

(23)   Tutta a nna vota, lu ji a ’ntisi/* sintì ‘All’improvviso lo sentì’ (lett. 
‘All’improvviso lo andò a sentì’)

(24)  a. Ji a mmorsi propriu oi ‘(Tra tutti i giorni in cui poteva morire) è morto 
proprio oggi’ (lett. ‘andò a morì proprio oggi’).

 b. *Ji a mmurì propriu oi. 

Il cap. 12, di Tat e Kornfilt (“Partial versus full agreement in Turkish possessi-
ve and clausal DP-Coordination”), infine, non tratta direttamente le costruzioni 
verbali della PseCo e della MAC, ma si dedica ad uno degli aspetti costitutivi di tali 
costruzioni, vale a dire l’espressione “inattesa” di tratti di accordo su una testa. 
Il dominio indagato non è quello verbale ma quello nominale, la cui struttura 
interna è però simile a quella del dominio verbale, sebbene semplificata, secondo 
molti studiosi. Nello specifico, Tat e Kornfilt si concentrano sull’accordo parziale 
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nei sintagmi nominali possessivi in turco con predicati nominalizzati. Ipotizzano 
che tale accordo parziale sia il risultato non solo di processi interni al compo-
nente sintattico, ma all’intervento di processi che hanno luogo in un separato 
componente post-sintattico e che alterano il risultato del componente sintattico.

5. Conclusioni

Il volume raccoglie contributi che esibiscono punti di vista diversi e spesso in 
opposizione gli uni agli altri, in un dibattito vivace e libero che è però la con-
dizione essenziale per il progresso della conoscenza. Tale disomogeneità si 
riflette nell’assenza di una terminologia unificata, che è in parte compensata 
dai non pochi rimandi interni e dai percorsi di lettura suggeriti dal capitolo 
introduttivo e dall’indice analitico. Le difficoltà che si rilevano in talune ana-
lisi non inficiano la solidità degli impianti metodologici, il rigore con cui le 
ricerche sono condotte, e il valore di ciascuna delle intuizioni sottese a tali 
ricerche. Anzi, la lettura del volume è certamente preziosa per una vasta pla-
tea di linguisti e spinge a interrogarsi e sui costrutti specificamente studiati e 
su questioni più generali, come la struttura della frase, l’accordo, i fenomeni 
di interfaccia tra i componenti della grammatica, la natura delle categoriz-
zazioni nel confronto tra lingue tipologicamente distanti e il mutamento lin-
guistico, con particolare attenzione alla grammaticalizzazione. 
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Agire in L2. Processi e strumenti nella linguistica educativa è un’ouverture di avvio 
allo studio della linguistica educativa in cinque atti. Il volume, curato da Eli-
sabetta Bonvino, Diego Cortés Velasquez, Anna De Meo ed Elisa Fiorenza, in-
tercetta e approfondisce i processi e gli strumenti dell’agire linguistico dalla 
lingua materna alla lingua seconda. Il libro consta di cinque capitoli, ognuno 
dedicato all’approfondimento di una abilità linguistica: il primo introdutti-
vo, di tipo concettuale e terminologico; il secondo analitico e riflessivo, in-
centrato sull’abilità dell’ascolto; il terzo comparatistico, sul parlato; il quarto 
descrittivo, sulla scrittura; il quinto situazionale, sulla lettura. 

Il primo capitolo «Coordinate» dota il lettore di strumenti guida per 
orientarsi nel mondo della didattica delle lingue e adotta la prospettiva della 
linguistica educativa per descrivere i profili degli apprendenti, dei parlan-
ti plurilingue e del repertorio linguistico, secondo la dimensione temporale 
(plurilinguismo precoce o tardivo), la modalità di apprendimento (sponta-
neo, guidato o misto) e il contesto di esposizione alla lingua (di lingua secon-
da o L2, di lingua straniera o LS). Tali coordinate definiscono i fenomeni del 
multilinguismo e plurilinguismo, del monolinguismo istituzionale (comple-
to o parziale) e del bilinguismo (precoce, simultaneo, compatto, bilanciato, 
verticale, ricettivo) e distinguono le abilità primarie dalle abilità integrate 
nei processi di produzione e ricezione, secondo il canale di trasmissione 
(fonico-uditivo, gestuale-visivo, grafico-visivo) e secondo le modalità di co-
municazione tra i parlanti (sincrona o asincrona). Si inquadrano quindi le 
caratteristiche e gli stadi dell’interlingua, le tipologie di errore dell’appren-
dente, il transfer (positivo e negativo), la consapevolezza metalinguistica e si 
approfondiscono i fattori di promozione dell’apprendimento, le fasi di ela-
borazione le caratteristiche e le possibili modifiche dell’input, gli interventi 
di potenziamento acquisizionale e gli eventi di negoziazione del significato 
e della forma.
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Il secondo capitolo «Ascoltare» considera i processi di sviluppo dell’abi-
lità nelle tre fasi (l’udito, la decodifica, la comprensione), dell’ascolto lingui-
stico in L2 e studia la genesi e propagazione del suono nelle sue componenti 
costitutive, con affondi nell’ambito della fisica, della musica e della neuro-
linguistica. L’analisi coinvolge la dimensione percettiva, i processi top-down e 
bottom-up, opera una distinzione per tipologia d’ascolto (estensivo, attento, 
interattivo, intensivo, selettivo, in attesa) e presenta una serie di tecniche e 
attività per esercitare e verificare  la padronanza dell’abilità. 

Il terzo capitolo «Parlare» indaga il ciclo evolutivo dell’abilità comunica-
tiva a partire dal processo di fonazione, indagato dal punto di vista fisiologi-
co, prosodico, vocale e articolatorio. La produzione linguistica si configura in 
parallelo per analogie e differenze di condizione e modalità, tra lo scritto e il 
parlato, secondo la materia, il canale, il codice, la dipendenza dal contesto, la 
pianificazione, la durata e il grado di dinamicità. 

Il volume ha il pregio di affiancare agli studi scientifici frequenti riprodu-
zioni figurative delle aree cerebrali interessate dai processi linguistici, spet-
trogrammi rappresentativi dei fenomeni articolatori a livello soprasegmen-
tale ed esempi di produzione interlinguistiche, analizzati nella progressività 
dell’enunciazione, in base alla modalità di produzione, alle caratteristiche 
dell’interlingua e alle strategie comunicative (di conseguimento o di elusio-
ne) impiegate. 

Il quarto capitolo «Scrivere» propone un percorso sulla scrittura come 
prodotto e codice, investiga la sua distribuzione diatopica e diacronica, ne 
ricostruisce l’origine come sistema alfabetico, con cenni alla fonetica e alla 
linguistica storica, dai sistemi fonologici e non fonologici alla didattica della 
scrittura. Emergono le potenzialità visive e rappresentative della comunica-
zione scritta. Con dovizia di esempi e raffronti si esaminano indicatori (co-
erenza, coesione, continuità, progressione tematica), parametri (ricorsività, 
simultaneità), fasi e peculiarità del processo di scrittura, in rapporto alle al-
tre abilità, tra L1 e L2. Di particolare rilievo la sezione conclusiva sulla didat-
tica della scrittura in L2, per le attualizzazioni, per gli orientamenti di ricerca 
e per le considerazioni chiave intorno al feedback correttivo.

Il quinto capitolo «Leggere» indaga strategie di apprendimento e benefici 
socio-cognitivi di potenziamento dell’abilità, con scenari situazionali identi-
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ficativi del processo di lettura e delle implicazioni sul piano della conoscenza, 
della percezione e della valutazione in rapporto alle altre abilità primarie. Si 
invita a riflettere sulla consecutività delle tre fasi di lettura, di percezione 
del testo scritto, di decodifica (fonologica e lessicale) e di comprensione, con 
interessanti osservazioni sulle potenzialità e i limiti del testo digitale. 

Il volume si conclude con una nutrita bibliografia e sitografia, a cui si ag-
giungono le espansioni online, un prezioso repertorio di risorse educative 
accessibili dalla piattaforma dedicata. 

Se ne consiglia la lettura a docenti e studenti universitari, a educatori e 
formatori, per il rigore dell’analisi scientifica, per l’intelligibilità e la chia-
rezza del linguaggio, per la dimensione dialogica ed esemplificativa della 
narrazione, arricchita da numerose attività comunicative calate nei contesti 
d’uso della lingua, corredate da direttrici operative e da schede dettagliate 
dei fenomeni linguistici per adattarsi a una pluralità di applicazioni e inter-
venti didattici.

Valentina Pagnanini
.  





Andrea Moro, La razza e la lingua. Sei lezioni sul razzismo, 
Milano, La nave di Teseo editore, 2019

In questo volume, Moro affronta la tematica del razzismo linguistico conte-
stualizzando e discutendo quelli che egli ne ritiene essere i due presupposti 
essenziali: da un lato, l’idea che esistano lingue migliori di altre; dall’altro, 
l’idea secondo cui a lingue diverse corrisponderebbero modi diversi di vedere 
la realtà, e quindi di pensare. L’opera si divide in sei capitoli, intitolati rispet-
tivamente Che razza di lingua (cap. I), Perché non accada più (in linguistica) (cap. 
II), I confini di Babele ovvero una soluzione inaspettata (cap. III), Parole, sensazioni 
e ragioni (cap. IV), Dove vanno le lingue (cap. V) e Osservazioni conclusive (cap. 
VI). Completano il volume un’appendice, intitolata Una lettera di Cartesio sul 
linguaggio, la bibliografia e i ringraziamenti.

Moro sgombra il campo da eventuali fraintendimenti fin dalla prima pa-
gina del primo capitolo: secondo l’autore, il pericolo di un ritorno del razzi-
smo si concretizza non tanto nell’uso improprio della parola “razza”, bensì 
nel permanere nel pensiero comune dell’assunto, solo apparentemente in-
nocuo, secondo cui le lingue si differenzierebbero le une dalle altre per un 
insieme di supposte caratteristiche per lo più arbitrarie (come ad esempio 
la complessità, l’ampiezza lessicale, la trasparenza o la capacità di favorire 
il ragionamento) che le renderebbero più o meno funzionali a compiuti «di 
tipo cognitivo, culturale, psicologico o comunicativo» (p. 19). Espungere dal 
dizionario il termine “razza”, magari sostituendolo, come proposto da molti, 
con il meno connotato ideologicamente “etnia”, non solo non risolverebbe la 
questione, sostiene Moro, anzi ne ritarderebbe oltremodo la soluzione: ser-
virebbe soltanto a darci l’illusione di aver eliminato l’idea di una disparità 
dal nostro modo di pensare, distogliendoci tuttavia dal dovere di prendere 
un’iniziativa nel concreto. E non sarebbe utile nemmeno negare, continua 
l’autore, che determinate caratteristiche fisiche a torto o a ragione associa-
te a determinate “razze” «siano funzionali a un certo compito» (pp. 17-18), 
come ad esempio l’altezza media in ambito sportivo. Ciò che invece è impre-
scindibile eliminare è l’idea che esistano, accanto a differenze di carattere so-
matico e quindi meramente superficiali, delle differenze di carattere cogni-
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tivo. Secondo Moro, il riemergere di quest’ultima fallacia, foriera di tragedie 
passate non così lontane dal nostro presente, dipenderebbe in linea diretta 
dall’interpretazione in chiave funzionale delle differenze linguistiche, e que-
sto perché, «dal momento che non può essere negato il rapporto tra pensiero 
e linguaggio, […] una graduatoria tra lingue può fornire il pretesto, se non 
la ragione, di una graduatoria tra intelligenze» (p. 21), sovrapponendo così 
la questione della superiorità razziale a quella della superiorità linguistica.

Se nel primo capitolo dell’opera Moro mette in guardia il lettore dall’as-
sociare le differenze formali rilevabili tra le lingue ad un loro diverso modo 
di esprimere più o meno correttamente i contenuti del pensiero, nel secon-
do egli si propone di individuare i fattori fondamentali che determinarono 
l’emergere di quest’idea in linguistica. Come rileva l’autore, se l’idea che «la 
lingua sia lo specchio della mente» (p. 29) era presente già nel Seicento nella 
concezione del linguaggio dei grammatici di Port-Royal, l’idea di una diffe-
renza nel modo in cui le lingue riproducono il pensiero emergerà soltanto 
nell’Ottocento ad opera di Friedrich Schlegel e Wilhelm von Humboldt, i qua-
li sancirono il primato del tipo linguistico rappresentato dalle lingue indoe-
uropee e del quale il sanscrito era considerato l’esponente più illustre, ossia 
quello flessivo. In particolare, fu Schlegel a tracciare una bipartizione tra le 
lingue flessive e tutte e altre: le prime erano da lui considerate “organiche” 
e vitali, e per questo maggiormente adatte a manifestare il pensiero; le altre, 
definite come “meccaniche”, erano invece descritte come arbitrarie, fragili e 
imperfette. Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, continua l’autore, un altro 
fattore che contribuì in modo determinante al rafforzarsi del rapporto tra 
lingua e razza fu il successo delle teorie linguistiche di Max Müller, il quale 
postulò un legame diretto tra i tipi isolante, agglutinante e flessivo e lo svi-
luppo sociale delle rispettive popolazioni, con il corollario che il passaggio 
dal nomadismo ad una società basata sullo Stato fosse appannaggio solamen-
te delle popolazioni associate alle lingue del terzo tipo, ossia quelle indoe-
uropee, da Müller denominate “ariane”. L’epilogo di tutto questo percorso 
ideologico, lamenta Moro, si ebbe infine con l’approdo, nella seconda metà 
dell’Ottocento, alla posizione sostenuta da Honoré Joseph Chavée, il quale 
arrivò a sostenere l’idea che «a due lingue diverse corrispondono necessa-
riamente anche due organizzazioni celebrali diverse» (p. 45). A conferma del 
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quadro già delineato da Moro si potrebbe aggiungere come il razzismo lin-
guistico divenne esplicito nelle riflessioni di Frederic Farrar, per il quale uno 
dei meriti della scoperta del sanscrito fu quello di svelare l’unità della grande 
razza indoeuropea o ariana, la quale avrebbe guidato verso il progresso «le al-
tre razze, siano esse uguali o inferiori» (Families of Speech, Londra 1870, p. 187, 
mia traduzione), e in quelle di James Byrne, secondo il quale ciò che starebbe 
alla base dell’aspetto peculiare delle lingue indoeuropee e di quelle semiti-
che, e cioè della flessione, non sarebbe altro che «una superiorità di potere 
mentale» (General Principles of the Structure of Language, Volume II, Londra 1885, 
p. 275, mia traduzione) delle rispettive razze.

Nel terzo capitolo l’autore offre quella che ritiene essere la soluzione al 
problema del razzismo linguistico, o meglio, la attribuisce a Noam Chomsky, 
la cui teoria innatista «radica il linguaggio nella struttura biologica degli 
esseri umani in un modo che non si era mai visto prima» (p. 49). Prima di 
discutere i fondamenti della visione chomskiana del linguaggio, delle lingue 
e delle loro differenze, Moro percorre le tappe dello sviluppo della linguistica 
del Novecento partendo dall’inizio del secolo e, più precisamente, dalla figu-
ra di Ferdinand de Saussure. L’importanza di Saussure risiede, secondo l’au-
tore, nell’aver teorizzato per primo la natura sistemica del linguaggio e l’in-
terrelazione dei suoi elementi costitutivi. Questi due concetti, riassumibili 
nell’«idea […] che il valore di un elemento in una lingua non sia mai assoluto 
ma dipenda dal valore degli altri» (p. 53), nella prima metà del Novecento ca-
ratterizzeranno anche il pensiero dei linguisti strutturalisti americani i quali, 
come Saussure, consideravano la lingua non un sistema cognitivo ma un si-
stema di elementi. Ed è proprio tenendo conto di questo quadro, nel quale «lo 
studio delle lingue si era per il momento tenuto lontano dalle sabbie mobili 
della questione del rapporto tra strutture linguistiche e strutture neurobio-
logiche» (p. 58) che, secondo l’autore, devono essere valutate l’originalità e la 
portata della teoria sintattica formulata da Chomsky. In particolare, la rivo-
luzione di Chomsky e della sua teoria, la cosiddetta “grammatica generativa”, 
secondo Moro «scaturì dalla comprensione che tre fenomeni apparentemen-
te indipendenti si spiegavano come effetti di un’unica causa» (pp. 64-65): primo, 
che la competenza linguistica del parlante è basata su regole la cui astrattez-
za e complessità non ne permettono l’acquisizione tramite un insegnamento 
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esplicito; secondo, che le relazioni tra le parole non sono di tipo lineare, ma 
gerarchico; terzo, che «i bambini imparano spontaneamente qualsiasi lingua» 
non soltanto in un tempo sorprendentemente rapido considerato il livello 
di complessità di tale compito, ma anche «in un tempo medio praticamen-
te identico» (p. 65). Fu quest’ultima considerazione, ossia la disparità tra lo 
stimolo linguistico ricevuto dai bambini nella loro prima infanzia e la com-
plessità delle grammatiche da essi acquisibili, che suggerì a Chomsky che alla 
base della capacità di linguaggio vi fosse «un’impalcatura […] comune a tutte 
le lingue» (p. 66) innata in ogni essere umano e, pertanto, geneticamente 
determinata. L’esposizione di Moro non si limita alla sola analisi della teoria 
chomskiana, ma intende soprattutto sottolinearne sia l’importanza in chiave 
“antirazzista”, sia la valenza empirica. Riguardo alla prima, l’autore insiste 
sulla portata innovativa della grammatica generativa rispetto al contesto 
culturale degli anni Cinquanta del Novecento. In particolare, se da un lato la 
maggior parte dei linguisti dell’epoca considerava la dimensione della varia-
zione linguistica come potenzialmente illimitata, dall’altro Chomsky poneva 
come presupposto essenziale della capacità umana di acquisire un linguag-
gio proprio l’esistenza di «un certo numero limitato di gradi di libertà» (p. 
66), ossia dei limiti innati che potessero effettivamente garantire al bambino 
la possibilità di convergere le proprie ipotesi di apprendimento su una data 
grammatica in un lasso di tempo sorprendentemente breve. Ed è proprio 
questa, per Moro, la soluzione al problema del razzismo linguistico. Secon-
do l’autore, infatti, il fatto che «tutti gli esseri umani [nascono] esattamente 
con le stesse istruzioni geneticamente determinate per arrivare a costruire e 
interpretare tutte le lingue possibili» (p. 70) implica necessariamente che le 
lingue non sono altro che variazioni su un unico tema, e la questione dell’e-
sistenza di lingue migliori o peggiori di altre cessa pertanto di porsi. Sebbe-
ne l’esistenza di una tale impalcatura innata possa sembrare poco plausibi-
le, Moro evidenzia come un simile principio di ridondanza sia alla base del 
funzionamento del nostro sistema immunitario, come ipotizzato dal premio 
Nobel per la medicina Niels Jerne quando suggerì che «almeno una parte del 
repertorio degli anticorpi sia parte della nostra dotazione genetica, ben pri-
ma di ogni esperienza» (pp. 67-68). Un ulteriore supporto alle teorie genera-
tiviste, ed in particolare all’idea che il linguaggio umano costituisca un fatto 
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unico tra gli esseri viventi, sarebbe fornito secondo l’autore da alcuni espe-
rimenti condotti a partire dagli anni Settanta sugli scimpanzé e sui gorilla. 
Pur arrivando ad apprendere un sistema complesso come la lingua dei segni 
americana, infatti, in nessuno dei casi esaminati tali animali si dimostrarono 
in grado di generare nuovi significati nei loro enunciati modificando l’ordine 
delle parole, come invece facciamo noi esseri umani quando assegniamo a 
due frasi come Caino uccise Abele e Abele uccise Caino due significati diversi. 
L’ultima prova presentata da Moro a favore delle ipotesi generativiste pro-
viene da alcuni esperimenti di tipo neurolinguistico condotti da egli stesso e 
da altri studiosi (si veda per esempio, sempre di A. Moro, I confini di Babele. Il 
cervello e l’enigma delle lingue impossibili, Bologna 2015), e riguarda il cosiddetto 
“principio di dipendenza della struttura”: vale a dire, il principio secondo 
il quale le parole non sarebbero organizzate nella frase secondo un ordine 
di tipo lineare, bensì in base ad un ordine di tipo gerarchico che sarebbe a 
propria volta il prodotto della capacità unicamente umana di poter combina-
re ricorsivamente tra loro coppie di parole, nonché di sintagmi, un numero 
potenzialmente infinito di volte. L’ipotesi sperimentale era la seguente: se, 
come sostiene Chomsky, la dipendenza dalla struttura rappresenta realmen-
te una delle «proprietà molto generali che sono effettivamente comuni a tut-
te e solo alle lingue umane» (p. 77), qualora un apprendente si trovasse di 
fronte al compito di apprendere delle regole grammaticali “impossibili”, cioè 
«regole lineari contrarie al principio di dipendenza della struttura» (p. 89), 
il cervello di quest’ultimo reagirebbe necessariamente in modo diverso dal 
modo in cui reagisce di fronte a regole possibili. Gli esperimenti verificarono 
tale ipotesi, rilevando nell’acquisizione delle regole impossibili l’attivazione 
di diverse reti neuronali rispetto a quelle attivate durante l’acquisizione delle 
regole possibili.

Come si è occupato di dimostrare che le differenze di tipo sintattico non 
implicano differenze nell’elaborazione del pensiero, similmente nel quarto 
capitolo Moro intende dimostrare che «anche se si passa […] alle parole sin-
gole […] la situazione non cambia» (p. 99). Contestando la concezione di Bru-
no Snell secondo cui una lingua come il latino non sarebbe in grado di espri-
mere le stesse idee e gli stessi ragionamenti di una lingua come il greco per il 
fatto di non disporre, a differenza della seconda, dell’articolo determinativo, 



412 Andrea Moro

AION-L n. 11/2022 n.s.

Moro mostra come «anche a livello lessicale, oltre che sintattico, esistono 
per così dire delle “guide” che precedono l’esperienza […] e per questo uni-
versali su base biologica» (p. 105). Il primo ambito affrontato è quello delle 
parole funzionali, in merito alle quali l’autore cita il lavoro di ricerca di John 
Barwise e Robin Cooper sui quantificatori come dimostrazione dell’universa-
lità della componente logica del linguaggio. Passando al dominio delle parole 
non funzionali, Moro insiste particolarmente sulla pericolosità dell’idea che 
dalla lingua dipenda la visione della realtà, come sostenuto negli anni Tren-
ta dalla cosiddetta teoria “Sapir-Whorf”. Essa è descritta dall’autore come 
«un rigurgito […] dei tentativi ottocenteschi di ancorare lingua e cultura in 
modo inscindibile, vera base di ogni razzismo linguistico, poi smontata dai 
linguisti stessi» (p. 112) ma ancora viva nel pensiero comune. Sarebbe troppo 
lungo soffermarci qui sui vari esempi presentati a sostegno dell’idea che la 
nostra percezione della realtà non è veicolata dalla lingua che parliamo; ci 
limiteremo a riportare due casi nei quali «si usa la linguistica per modificare 
aspetti sociali ed etici» (p. 118), ossia la questione del genere grammaticale e 
quella del lessico legato alla disabilità. Nel primo caso, se in una lingua come 
l’italiano estendere l’uso del femminile laddove la lingua prevede il maschile 
può certamente avere l’effetto di sottolineare la disparità di genere, Moro la-
menta non solo che una tale operazione comporta comunque, a livello lingui-
stico, delle conseguenze indesiderate, come ad esempio l’aumento del livello 
di ridondanza qualora si scelga di affiancare sempre il femminile al maschile, 
ma anche e specialmente che «non si può sperare di avere alcuna garanzia 
di costruire società migliori agendo soltanto sulla lingua, deresponsabiliz-
zandosi con questo da impegni concreti» (p. 123). Il parallelismo tra l’uso del 
termine “razza” e la questione del genere grammaticale si riscontra anche, e 
forse maggiormente, in quella del lessico legato alla disabilità. Secondo Moro, 
l’uso «politicamente corretto di negazioni […] – non così, diversamente così – » 
(p. 126), oltre a rimanere comunque sgradevole per la persona cui tali termini 
vengono riferiti, fornisce una sorta di alibi che ci esonera dall’accettare la 
diversità e dal valorizzarla nella vita di tutti i giorni, non solo “sulla carta”.

Il quinto capitolo del volume è dedicato al supporto dell’idea, già intro-
dotta nel primo capitolo, della sostanziale equivalenza della complessità 
delle lingue. In favore di questa tesi, Moro porta due argomenti. Il primo 
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è questo: se l’italiano, lingua dalla morfologia verbale relativamente ricca, 
fosse davvero più complessa di una lingua morfologicamente più semplice, 
come per esempio l’inglese, il tempo di apprendimento medio della prima 
sarebbe maggiore rispetto a quello della seconda. Sebbene questo possa ef-
fettivamente accadere negli adulti, per i quali tuttavia imparare una seconda 
lingua rappresenta «un’operazione soggettiva totalmente condizionata dalla 
lingua già acquisita» (p. 133), ciò non accade nei bambini, i quali apprendono 
qualsiasi lingua con la stessa rapidità, a prescindere dalla ricchezza morfo-
logica o da qualsiasi altro parametro di natura grammaticale che le caratte-
rizzi. Ad integrazione del quadro delineato da Moro si potrebbe anche citare 
lo studio condotto da Theresa Biberauer, Anders Holmberg, Ian Roberts e 
Michelle Sheehan (“Complexity in comparative syntax: the view from mo-
dern parametric theory”, in Measuring Grammatical Complexity, Oxford 2014, 
pp. 103-127), il quale non solo conferma il fatto che lingue apparentemente 
semplici possono essere comunque caratterizzate da aspetti grammaticali 
alquanto complessi e rari, come per esempio il sistema dell’ausiliare in in-
glese, ma anche e soprattutto che, conformemente alla visione chomskiana, 
la complessità delle lingue è da considerarsi un fattore puramente estrinseco 
in quanto relativo non a delle supposte differenze nella nostra componente 
biologica, bensì all’organizzazione dei dati linguistici primari su cui si basa il 
processo di apprendimento. Il secondo argomento, Moro lo ricava dalle in-
dagini sperimentali, le quali mostrano come le regole sintattiche delle va-
rie lingue, a prescindere dal loro percepito grado di complessità, attivano le 
stesse reti neuronali. L’ultimo mito da sfatare, secondo l’autore, è l’idea che le 
lingue vadano incontro ad un inesorabile deterioramento. Tale tesi, sviluppa-
ta nell’Ottocento soprattutto ad opera di August Schleicher, secondo il quale 
la storia delle lingue successiva alla nascita dell’indoeuropeo corrispondeva 
ad una fase di inesorabile decadenza sia fonologica che morfologica, pur es-
sendo stata abbandonata dai linguisti stessi rimane, secondo Moro, viva e 
vegeta nell’immaginario comune. Egli cita, come esempi di ciò, la connota-
zione negativa associata al linguaggio dei cosiddetti “nativi digitali”, ricco di 
abbreviazioni; oppure, il progressivo abbandono, in italiano, del congiuntivo; 
o ancora, l’idea che le lingue debbano essere migliorate. In generale, la visio-
ne di Moro è che, diversamente da quanto suggerito dal pensiero comune, la 
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direzione nella quale si muovono le lingue è essenzialmente neutrale, e que-
sto in quanto ognuna di esse è e sarà sempre in grado di esprimere qualsiasi 
contenuto: sia essa ricca di abbreviazioni, come lo era per esempio il latino 
delle epigrafi, o «anche senza distinzione tra modo condizionale e congiunti-
vo; almeno, così se la cavava Shakespeare in inglese» (p. 140).

L’ultimo capitolo del volume, a dispetto del titolo, non si limita solamente 
a tracciare un bilancio conclusivo del rapporto tra le idee del pensiero co-
mune e il pericolo del riemergere di un razzismo linguistico, ma offre anche 
alcuni spunti di riflessione riguardanti l’importanza delle differenze lingui-
stiche nello studio del linguaggio. Riguardo alla questione del razzismo lin-
guistico, Moro insiste sulla natura subdola di alcune convinzioni condivise, 
tanto apparentemente innocue quanto profondamente radicate: per esem-
pio, sostiene l’autore, non esistono lingue che aprono la mente, bensì autori 
in grado di aprire la mente, i quali ci hanno tramandato le loro opere proprio 
in quelle lingue; e se lo studio di una determinata lingua ci apre la mente più 
che studiarne altre, ciò dipende non da quella lingua in sé, ma dal modo in 
cui la si studia e dalla conoscenza che si ha di essa. Riguardo invece allo stu-
dio del linguaggio, Moro attribuisce alla variazione linguistica un’importanza 
fondamentale. Solo se lo studio approfondito delle singole lingue si accompa-
gna alla loro comparazione, sostiene l’autore, la linguistica può sperare di far 
luce sulla natura del linguaggio. La variazione, in questo senso, appare come 
fattore unificante che può permetterci, passo dopo passo, di stringere il cer-
chio attorno alla componente innata e universale alla base di tutte le lingue 
e, insieme, del nostro essere umani.

La razza e la lingua. Sei lezioni sul razzismo è dunque un libro adatto sia a 
chi sia interessato specificamente alla linguistica e alla sua storia, sia a chi, 
pur non disponendo di conoscenze pregresse in questa disciplina, volesse ap-
profondire in modo accessibile e gradevole la questione del razzismo da un 
punto di vista forse insolito, ma senza dubbio ricco di spunti di riflessione e 
più che mai attuale.

Alessandro Riolfi
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