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Le nIpRESA ANAFORICA IN RUSSO E IN ITALIANO:

SINTASSI E PRAGMATICA

Rounx GovonucHo

t Introduzi,one

Nell'organizzare :ur; testo il parlante, o lo scrivente, segue determina-
te regole di continuitd, testuale. La continuitd, del testo viene assicu-

rata sia a livello concettuale (in questo caso si parla della coerenza

del testo) che con l'aiuto dimezzi grammaticali (coesi,one testuale).
"I\a i mezzi grammaticali si possono nominare, per esempio, diver-
si tipi di perifrasi ellittiche, per interpretare le quali d necessario

fare riferimento al contesto, e che fungono dunque da elementi di
coesione. Una condizione indispensabile per la produzione, perce-

zione ed esistenza di un testo coerente d Ia ripetizione degli elementi
del significato. Si tratta della ripetizione aspettuale e temporale
delle forme verbali, del parallelismo sintattico, ciod della corretta
costruzione dei componenti di un enunciato, della ripetizione del-
Ia struttura sintattica delle parti del testo. Nel caso di ripetizione
lessicale, gli elementi coincidono in tutti, alcuni o in un solo com-

ponente del significato, il che corrisponde alla ripetizione letterale,
parziale, sinonimica, antonimica e iperonimica, nonch6 alle parole

con connotazione uguale. Analizzando le ripetizioni di questo tipo
si pud parlare di anafora, ricorrenza degli elementi testuali'.

'Cfr. R.-A. de Beaugrande - W. Dressler, Introd,uzione alla linguistica
testuale,Il Mulino, Bologna 1gg4, pp. 63-13o.
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L'oggetto di questo studio sono le regole di sostituzione del nome

che ha lo stesso referente in russo e in italiano. L'elenco di simili so
stituzioni d ben noto: sostituzione con un altro nome, con un SN che

include determinanti, con un pronome che pud anche essere omesso

nel testo. L'analisi del corpus di esempi, costituito da piri di 6oo

occorrenze (lingua parlata e traduzioni pubblicate: dal russo in ita-
Iiano e viceversa), ha permesso di individuare una serie di divergenze

nell'uso della denominazione dello stesso referente nelle due lingue.

Sono di particolare interesse i contesti che ammettono diverse so-

luzioni. Sarebbe importante stabilire quali tra le differenze notate
siano condizionate dal sistema, dalle caratteristiche tipologiche del-

le lingue, e quali invece siano di carattere occasionale, stilistico. Ci
soffermiamo brevemente su alcune delle differenze riscontrate.

z Il si,stema pronominale dell'italio,no e del russo

In italiano esistono due gruppi di pronomi personali: pronomi liberi
(tonici) e pronomi clitici (atoni). Riassumendo', dal punto di vista
pragmatico il pronome libero si usa nei contesti in cui il referente del
pronome viene considerato come inatteso, nuovo. Il pronome clitico
si usa invece se il suo referente d atteso: pud essere stato introdotto
precedentemente nel contesto linguistico, o venir facilmente recupe-

rato dalla situazione extralinguistica. L'uso del pronome libero d

previsto in italiano solo quando si ha un'interpretazione semantica

differente da quella del pronome cliticos. Cosi nell'esempio tratto
dal romanzo di A. Baricco "Seta"4 un lettore italiano capisce che i
pronomi Ia e lei non sono coreferenti:

'Cfr. G. Salvi - L. Vanelli, Nuoua grammatica italiana, Il Mulino, Bologna
2OO4.

3Cfr. L. Renzi - G. Salvi - A. Cardinaletti ed., Grande grammatica italiana
di consultazione,l, ll Mulino, Bologna 1988, p. 5gr.

aA. Baricco, Seta,R\zzoli, Milano rggT; tr. russa: .9elk, E. Kiseleva ed., s'e.,

Moskva zoo3.
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r. Herv6 Joncour non aveva mai vista quella ragazz% n6, veramente,
Ia vide mai, quella notte [. . . ] Nel buio, era un nulla amarla e non
amare lei. (Baricco)

Se un pronome con la funzione grammaticale di complemento d libe-
ro, sare piuttosto deittico che anaforicos. Cosi nel nostro esempio

I'uso del pronome libero lei pud essere considerato un caso di "deis-
si testuale". Infatti dal contesto pit profondo sappiamo che questo

pronome viene usato nel romanzo come una specie di nome proprio,
perch6 cosi il protagonista chiama una donna di cui d innamorato,
senza conoscere nemmeno il suo nome.

In russo non esiste invece differenza tra pronomi liberi o clitici
e quindi c'd una sola serie di pronomi personali soggetto e comple-
mento. Cosi Ia traduzione russa nel nostro esempio porta ad una
difficoltd, di tipo referenziale:

z. Nel buio, era un nulla amarla e non arnare lei. (Baricco)
B reunore Hrrqefo He croliJlo ;rro6url ed u ne nro6zrr e6.

Come vediamo, l'esistenza di una sola classe morfologica di pronomi
fa si che Ia frase russa venga recepita come contraddittoria, come

una sorta di "gioco di parole". Siccome la morfologia russa non dd
indicazioni sullo statuto sintattico del pronome, il traduttore segnala

il contrasto ricorrendo a un espediente grafico: il corsivo.

2.r Pronom'i soggetto

In italiano non esistono clitici in funzione di soggetto, percid I'oppo-

sizione uso comunicativamente atteso/ uso inatteso si realizza come

pronome soggetto/ assenza di pronome (O).

3. - Sono arrivati Mario e Maria? - Si, (O) sono arrivati.

- flpnexarz Mapno u Mapraa? - I", (A) I oHrr rpuexarllt.

5Cfr. M.E. Conte, Cond,izioni d,i coerenza. Ricerche d'i linguistica testuale,
La Nuova Italia, Firenze rg88, p. b8; L. Renzi - G. Salvi - A. Cardinaletti ed.,

Grande grammatica..., I, p. b91.

6zt
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3a. - Quando (O) sono arrivati? - Lui d arrivato ieri, mentre lei solo
oggi.

- A ror4a (A) I onu upuexanu? - @ upzexaJr Brrepa, a g& - TorrbKo
ceronHg.

Come possiamo osservare, nel caso della funzione comunicativa
marcata (es. 3a) i pronomi soggetto sono indispensabili sia in russo
che in italiano.

Nel registro formale italiano esiste tuttora una serie di prono-
mi: egli,, esso (essa, essi, esse) che vengono chiamati semicliticio o
pronomi deboliz e che hanno caratteristiche sintattiche da pronome
clitico, ma nello stesso tempo portano un accento proprio, possono
fungere da soggetto della frase ed essere separati dal verbo con altri
elementi non atoni8. La scelta del semi-clitico nel testo pud esse-
re motivata dalla relativa lontananza dell'antecedente che potrebbe
creare un'ambiguitd, referenziale. Sono casi in cui cambia il soggetto
sintattico, mentre il referente del pronome non d inatteso e quindi
non c'd motivo di usare un pronome forte:

4. L'uomo italiano d estremamente egoista. @ Ytrcle non solo una
moglie che lavora, ma ... che lavora ciod in ufficio, ma O vuole
anche una moglie che lavora a casa, e @ (: la moglie) deve lavorare
a casa esattamente come egli ricorda sua madre. (es. reale)

Comunque, nel caso dell'uso coreferenziale non marcato i prono-
mi soggetto italiani normalmente vengono sostituiti con A. Cosi il
pronome soggetto della frase principale del periodo:

5. Quando Paolo € arrivato, lui si d messo a fischiettare

non pud essere coreferente con il nome proprio nella proposizione
subordinata, ma nor-malmente si riferisce a un altro referente e non

6L. Vanelli, "Eglit', "ella"... tJs. "ltli", "\ei",.,: una concor.renza che uiene
d"a lontano, in G. Marcato ed., Italiano. Strana lingua?, Unipress, Padova zoo3.

7Cfu. A. Cardinaletti, La trad,uzione dei pronomi: interjerenza sintattica
e cambiamento linguistico, in G. Garzone - A. Cardinaletti (ed.), Lingua,
med,iazione linguistica e interferenza, Franco Angeli, Milano zoo4.

8Si veda L. Vanelli, "Egli", "ella". . .
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a Paolo. In modo analogo, nelle frasi seguenti i pronomi possono

essere interpretati solo come coreferenti con P'iero e non con Mario:

6. Quando Mario ha visto Piero, Iui (:pi"to; gli ha dato uno schiaffo.

6a. Mario ha visto Pietro e Iui (:pis1o) gli ha detto che era a'rrivata
Maria.

In russo nella proposizione subordinata si usa il pronome coreferente

al soggetto della proposizione principale:

6b. Kor4a Mapuo yBInAeJI flrepo, 9Ir (:Mario) .ua;r err'ty nouliiur'rny'

Nella proposizione coordinata il pronome pud essere espresso espli-

citamente solo se manca questa coreferenza; se invece la coreferenza

c'd, il pronome viene sostituito con (O) (soggetto in presenza di
membri della frase che hanno la stessa funzione sintattica):

7. Mapzo yBI{AerI flrepo u O (:ylurrzo) cxaaan eMy' rrro rpnexara
Mapr'rn.

7a. Mapzo yBrrAeJI flrepo z on (piuttosto flrepo che Mapzo) cKa3aJI

eMy, rrro npvexaJra Mapua.

Se I'antecedente facendo parte dell'informazione data (tematica)

non svolge Ia funzione di soggetto sintattico, in italiano la presenza

del pronome coreferente d facoltativa, mentre in russo d obbligatoria:

8. Se gli amici gli dicevano di non fumare Q / lui si stringeva solo nelle

spalle.
Ec,nz 4pysrs roBopt{Jlrr eMy He Kypt4Tbr os f* @ ToJIbKo uo)KfiMar'r

IIJIEIIAMN.

8a. Quando le chiedevano quanti anni aveva, @ I lei arrossiva'

Kor4a y ned cupaurvrBaJrvr, cKoJrbKo efr. rcr, ryl* @ KpacHeJIa.

E necessario sottolineare che nei testi italiani la possibilitd dell'o-

missione/presenza del pronome soggetto d spesso condizionata dal

contesto, dai fattori sintattici e pragmatici. Cosi, per esempio, se ci

sono due frasi divise da un punto, I'uso del pronome diventa quasi

obbligatorio. consideriamo a questo proposito tre casi simili, tratti

6zz
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sempre da A. Baricco, che hanno perd delle sfumature semantiche
diverse:

g. La moglie e le due figlie lo abbandonarono. fu! mori. (Baricco)
)Keua rl ABoe 4ouepefi yrrrJn4 or nero. On yrvrep.

Come vediamo, la presenza di un punto non permette di sopprimere
il pronome, mentre nella frase complessa la situazione cambia:

ga. Quando la moglie e le due figlie lo abbandonarono, O mori.

Contestualizzando, perd, si pud ottenere un risultato del tutto ac-
cettabile anche con due frasi: Allora mori, nella miseria. : Poco
dopo mori^ Nel testo russo I'omissione del pronome porta in ogni
caso all'agrammaticalitd della frase:

gb. X(ena rz ABoe 4ovepefi yrrrJrr4 or aero. *A Vrr,rep. *Tor4a Q yvep s
Hr4rrleTe.

Consideriamo un esempio in cui la presenza del connettivo in posi-
zione tematica favorisce la soppressione del pronome, mentre nella
traduzione russa la sua presenza d obbligatoria:

ro. Il caporale chiama il capitano e gli dice il fatto. Lui pure risponde:
- E andato in congedo. Io gli faccio vedere la lettera. Aliora @
chiama il trombettiere e dicJf,. .l. (Cervi)s
Kaupan 3oBer Kafluraua, o6'lacufler eMy, B qeM 4e.no. Tor rox<e
yBeprer, vro A.nE4o rlepnu 4ervro6u.nrzsonau. .fl [oKa3aJr eMy urrcb-
MO, TOrAa OH [O3Bad'r r.OpHIICTa. . .

Nel secondo esempio, tratto dal romanzo di A. Baricco, il fatto che
il soggetto della prima frase (Fr) sia A g pl. non rende I'assenza
del pronome nella seconda frase (Fz) accettabile, confermando cosi
il carattere sintattico di questa regola:

rr. [Herv6 Joncour attese per un paio d'ore.] Poi lo accompagnaxono
lungo il corridoio, fino all'ultima porta. Lui I'apri, ed entrd. (Ba-
ricco)

eA. Cervi, I miei sette figli, Elditori Riuniti, 1969; tr. ntssa: Moi sern,
synouej, Ju. Dobrovol'skaja ed., Molodaja gvardija, Moskva rggg.
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[3pne X(onrcyp >KAatI vaca 4ea.] 3aterr,r ero rpoBerllr ro Kopt4Aopy

Ao nocJleAHefi gsepu. On otxpur ed u noru6.n.

In questo esempio italiano, come nei due precedenti, possiamo indi-
viduare un conflitto tra due modi diversi di concepire la nozione di
referente "atteso". Visto che la continuitA, tematica non d rispettata,
questo viene segnalato con Ia presenza del pronome (1u). Se non

che, il referente del nuovo tema/soggetto non pud essere conside-

rato pragmaticamente inatteso, in quanto il suo antecedente nella

frase precedente d rappresentato da un pronome clitico che si usa

solo quando il referente d atteso, e quindi il pronome soggetto pud

rimanere non espress" (A). Un'altra possibilitd - I'uso del pronome

semi-clitico egli - non d stata realizzata dagli autori piri probabil-
mente per via del suo registro stilistico formale. Notiamo che in casi

simili possiamo parlare dell"'indebolimento" del pronome forte (lui
forte ---+ lui debole) che d stato recentemente notato come una inno-
vazione linguistica in corso nel sistema pronominale italianolo. La
Iingua della traduzione - il russo - richiede sempre I'uso del pronome

anaforico (on).
Nel terzo esempio di A. Baricco Ia presenza di un soggetto sin-

tattico agente nella Fr rende anche dal punto di vista referenziale

impossibile la sostituzione del pronome libero con un clitico zero:

n. Il s'indaco lo fece sbattere fuori. Lui costrui una filanda, gir) al fiu-
me... (Baricco)
lopo4cxoft roJroBa BeJIeJI BblcraBvrb ero 3a ABepb. TorAa Ba"nl4a6-

bro flocTpotlJl BHrr3 IIo peKe npflAI{JIbHIO. . ,

Notiamo due cambiamenti awenuti nella versione russa: un no-

me proprio come soggetto sintattico e la presenza del connettivo
awerbiale. Il cambiamento pronome/nome non d obbligatorio.

rza. Tor4a oH flocrpolrJl BHI43 rro peKe [p.sAI4JrbHIo.

Il pronome on d coreferente con I'Acc. ero piuttosto che con il
soggetto di Fr. Quindi I'uso di un nome proprio 6 una scelta sti-

'oCfr. A. Cardinaletti, La traduzione dei pronomz. . .
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listica dovuta al fatto che nel testo russo esiste la tendenza (della
quale parleremo pir) avanti) a sostituire i pronomi con i SN. Nella
versione russa risulta invece assolutamente necessaria I'introduzione
dell'operatore logico-temporale rorAa (allora).

rzb. fopogcroft ronoea BeJreJr BbrcraBvrb ero 3a ABepb.
(xon) nocrpot4Jr Brrr43 no peKe [pqAvJrbHro. . .

??Ba.nr.ua6rro

Quindi il cambiamento tematico, che viene marcato in italiano con
I'uso del pronome soggetto lui,, in russo deve essere rafforzato con
un altro elemento di tipo discorsivo.

Questi fatti provano che in italiano la presenza/assenza nella ri-
presa anaforica del pronome soggetto resta un fenomeno piuttosto
pragmatico'l, mentre in russo d un fattore soprattutto grammati-
cale. Si potrebbe dire che nel testo italiano "l'inferenza" del lettore
predomina sulla coreferenza. Cosi, se nel tmto italiano i pronomi
liberi assicurano I'evolversi del testo dal dato al nuovo, dall'atteso
all'inatteso, nel testo russo la stessa funzione viene eseguita pit che
altro da connettivi avverbiali e congiunzioni.

2.2 Pronom'i complemento

In italiano i pronomi clitici complemento riempiono le due valenze
sintattiche del verbo (dativo e accusativo): il russo, al contrario,
tende ad evitare I'uso contemporaneo di due pronomi:

13. Vado a prendere le bestie abbattute da mio fratello, e gliele porto
sugli... stavo dicendo... (Calvino) '"
- A s no46rzparo flTrzq n enepefi, y6urnor 6parou, - na.ran 6tr.no
o6rscnlrr fl, - t1 ilpvnoruy rrx Ha. . .

"Qui non parliamo di contesti sintattici, quali focalizzazione, contrasto,
contrapposizione e strutture coordinate (cfr. G. Salvi - L. Vanelli, Nuoua
grammatica.. ., p. 189).

"I. Calvino, Il barone rampante, Mondadori, Irlilano rgg3; tr. ntssa: Baron
na d,eriue, L. Ver5inina ed., Sankt Peterburg, zooo.
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r3a Leggili e ridamlqeli. (Cerami)'s
flpovrlr v BepHv MHe.

Nel testo russo normalmente d presente un solo pronome clitico;
d da notare che tra le due posizioni, accusativo e dativo, manca
pit spesso quella del complemento indiretto, mentre nel discorso
parlato in russo, se la situazione appare chiara agli interlocutori,
normalmente si omettono ambedue i pronomi. Facciamo il paragone

tra la traduzione di alcune battute dal russo in italiano e viceversa:

14. - Vcrynure Q, yMorlflo O. (Akunin)'a
- Cedetemelo, vi supplico.

r4a. - Pasne q He cKaBaJr Ar tro.nro6.nro 4pyryro? - [a. Tu cxazaa @.

(Savinkov)'r
- Non ti ho detto forse che amo un'altra?
- Si, me lo hai detto.

r4b. flpuneciir A, roBopLIT: tVnorpe6aaftre, Ar4orrs Trztoeua. Ha lta-
Aepe upvrororreHnat". (Goren5tejn) t6

Lui glielo portava e le diceva: "Lq provi, Eudochia Titovna. E fatto
col madera".

r4c. Si. Ma lei chi sarebbe? - Gliel'ho detto, sarei Luca. (Lodoli)12

.{,a, a nrr sc6-raxz xro? - I >xe crasan Q, weuz sonyr Jlyxa.

t3V. Cerami, Un borghese piccolo piccolo, Ga,rzanti, Milano zoozl tr. rus-
sa: Malen'kij Celouek, E. Moloikovskaja - N. Stavrovskaja ed., in ltal'janskaja
pouest': 7o-e gody, Progress, Moskva rg8z, pp. b7-L42.

'aB. Akunin, statskij souetnik,Zacharov, Moskva zoool tr. iI'.: Il consigliere
di stato, M. Gallenzi ed., Flassinelli, Milano zoo3.

'5B. Savinkov, Vospominanija terrorista. Kon' blednyj, ACT, Moskva zoo4;

tr. it.: 1l caaallo pallid,o, C. Di Paola ed., Marsilio, Venezia rgg3.
'6F.S. Goren5tejn, S koieloi.koj, in: Russleie caety zla, V. Erofeev ed.,Zebra,

Moskva 2oo4, pp. r48-r73; Lr. it.: Con la borsa della spesa, M. Dinelli ed., in:
Fiori d,el rnale rassi. Antologia, V. Erofeev ed., Voland, Roma zoot, pp. 5T-Tg.

'7M. Lodoli, Il uento, Einaudi, Torino 1996; tr. russa: Veter, E. Dmitrieva
ed., Lesar, Moskva rggg.

6zT
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t4d. "Ma@ gliel'ho gid detto: il pittore Tagliaferri d morto." (D'Agata)'8
Ho q ne4l yxce o6racrnr, A: xygo>xnrzx Tarla$eppr{ yMep.

r4e. - Gli hai detto come noi soffriamo? - chiese. -Avevo cominciato a
dirglielo, - I'a.rrotino rispose. (Vittorini)'0
- Trr cxagaJl elvly, KaK Mbr crpaAaelr? - cupocaJr oE. - .fl ua-ra;r
roBopl{Tb O, - ornexuJl TorrrrJrblrlrrK.

2.2 I pronomi complenlento con i, predicati coordinati

Anche nel caso della presenzadei predicati coordinati si notano delle
differenze in relazione al complemento in russo e in italiano. In russo
I'oggetto dell'azione viene nominato solo accanto al primo dei mem-
bri coordinati. L'uso ripetitivo del pronome in russo d agrammati-
cale, mentre in italiano il pronome complemento va necessariamente
ripetuto assieme a ciascun predicato coordinato2o:

1b. [, . . floxax<n xaprr4ro, Koropyrc Tbr Hocurrrb c co6oft 14 rAe 3a-
nrzcaHbr cnona tr4eurya] Jleaufi [opbrrrcfl sa nasyxoft rr BbrHyrr
cBr4ToK rrepraMeHTa. fLz.nar B3.flJr ero, pa3BeprryJr A, pacctenun @

Mex(Ay orHrMr4 r4, ulypscb, cTaJr rr3yqaTr, o lta"nopas6opvzarre.rep-
HrrrrbHbre 3HaKv (Bulgakov) "

r5a. Levi si frugd in seno e trasse un rotolo di pergamena. Pilato lo prese,
Io svolse, lo distese tra i Iumi e, socchiudendo gli occhi, comincid a
studiare quei segni poco decifrabili.

'8G. D'Agata, Il segno del camando, Newton & Compton Editori, Roma
rg94; tr. russa: .Rirnskij medal'on,I. Konstantinova ed., Azbuka-klassika, Sankt
Peterburg zoo4.

'eE. Vittorini EIio, Conuersazione in Sicilia, BUR, Milano 1986; tr. russa:
Sicilijskie besed,g, S. Oserova ed., Moskva rg83.

'oL. Renzi - G. Salvi - A. Cardinaletti (ed.), Grande gramrnatica.. . , I, p. bb3.
"M.A. Bulgakov, Master i margarita, Azbuka, Sankt Peterburg zooo; tr. it.:

(a) Il Maestro e Margherita, V. Dridso ed., Einaudi, Torino 1996; (b) Il Maestro
e Margherita, M.S. Prina ed., Mondadori, Milano zoor; (c) II Maestro e Mar-
gherita, C. Zonghetti ed., Orsa Maggiore, Torriana l-ggb; (d) Il Maestro e Mar-
gherita, M. De Monticelli ed., BUR, Milano zoor; (e) Il Maestro e Margherita,
S. Arcella ed., Newton & Compton, Roma zoo3.
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r5b. Levi si frugd in seno e tird fuori un rotolo di pergamena. Pilato lo
prese, lo svolse, lo stese tra i lumi e, stringendo gli occhi, si mise a
studiarne i tratti a inchiostro, poco decifrabili.

r5c. Levi si frugd in seno e ne estrasse un rotolo di pergamena. Pilato lo
prese, !q srotold, ! stese sotto i lumi e con gli occhi chiusi, comincid
a studiare quei segni poco comprensibili.

r5d. Levi si frugd sotto le vesti e tird fuori un rotolo di pergamena. Pilato
lo prese, lo spiegd, lo distese alla luce della fiamma e, strizzando gli
occhi, comincid a studiare quei segni d'inchiostro poco decifrabili.

r5e. Levi si frugd in petto e ne trasse un rotolo di pergamena. Pilato
lo prese, !q svolse, lo distese tra le luci e, socchiudendo gli occhi,
comincid a studiare i segni di inchiostro poco leggibili.

T[a i fattori di aumento del livello di coerenza del testo italiano
rispetto a quello russo possiamo quindi indicare la presenza ob-

bligatoria dei pronomi complemento che accompagnano il verbo
(la "completezza del gruppo verbale") € la ripetizione dei pronomi
presso ciascuno dei predicati coordinati, condizionata dalla norma
grammaticale.

2.4 Elissi o elemento zero

L'assenza dei pronomi personali in funzione di soggetto e comple-

mento nelle proposizioni "incomplete" in russo, e del pronome sog-

getto in italiano pone la questione se si tratta di omissione conte-

stuale (ellissi) o di categoria grammaticale nulla. Ci sembra owio
che le proposizioni italiane con il pronome soggetto implicito non
possono essere considerate incomplete. Di conseguenza' in questo

caso occorre parlare di pronome personale non espresso che control-
la la concordanza verbale (pro piccolo nei termini della grammatica
generativa). Ja.G. Testelec fa un'osservazione simile: 'hella lingua
inglese, tedesca e francese pro 6 assente, mentre pud essere eviden-

ziato in spagnolo, in italiano e in russo"22. Questo accostamento

""Ja.G. Testelec, Vued,enie u ob\iij sintaksis, Izd.vo RGGU, Moskva zoor,
p. 309.



63o ROMAN GOVORUCHO

tra l'italiano e il russo non pud essere accettato se non con alcu-
ne precisazioni, in quanto, come dimostra I'analisi degli esempi, "la
mancanza" del pronome si osserva in russo molto piri raramente ri-
spetto all'italiano. Di regola in un coerente testo italiano il pronome
soggetto manca, mentre in russo d presente. Ricordiamo in propo-
sito I'opinione del noto linguista russo A.M. Pe5kovskij: "[. . . ] la
presenza dei pronomi personali nella lingua russa pud essere consi-
derata una norma, e I'assenza di essi - deviazione dalla norma che
di volta in volta ha particolari motivi e significatfz3. In riferimento
alla lingra russa concordo piuttosto con I'opinione di T.V. Bulygina
e A.D. Smelev, i quali hanno notato che'hqgli esempi come Btr ne
BvrAerrv Moro pyrrKy? - !:a, B:aAeJr [lett. Voi non avete visto la mia
penna? - Si, ho visto] sarebbe piri opportuno pa,rlare di ellissi del
pronome personale - (fl) BLrAeJr (ee) [(lo) ho visto (essa)]'+.

3 Tipi di trasformazione del SN in itolbno

La frequente ellissi nella costruzione sintattica in ruriso, che consiste
tra I'altro nell'omissione dei pronomi somplemento e, meno frequen-
temente, dei pronomi soggetto, pud creare I'impressione che nella
Iingua russa sia piri sviluppata la tendenza oll'eronomia linguistica,
alla liberazione del testo dalle ripetizioni degli stessi elementi seman-
tici. In realtd, l'analisi del materiale dinostra che questa tendenza
nel russo d accompagnata da una tendenza contraria, quella di una
sorta di ridondanza destinata a escludere equivoci nell'interpreta-
zione. Cosi nel testo russo d ammessa la ripetizione continua dello
stesso SN, mentre I'italiano richiede la pronomin ahzzazione di que.
st'ultimo. In questi casi d spesso rlifficile stabilire la differenza tra
scelte stilistiche e diversitd sistematiche. Ci soffermiamo in questa
sede solo su alcuni casi che rasentano I'obbligatorietd grammaticale.

"3A.M. Pe5kovskij, Russbij sint&sis u nothwm oarc.i&nii, Prosve5ienie,
Moskva 1956, p. r87.

'aT.V. Bulygina - A.D. Smelev, Sint*siieskie nuti i ich rcfercncial'nye suo-
jstua, in V. Chrakovskij ed., Tipologijo i gzmmatic4 Nauka, Moskva rggo,
p.110.
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9.1 Ri,petizione del SN/ cli,tici complemento

I SN con ruolo referenziale determinato in funzione di complemento
diretto o indiretto in italiano vengono sostituiti con pronomi cliti-
ci complemento. Il russo invece d caratterizzato dalla ripetizione
completa o parziale del SN:

16. . . . il fatto d che si mise a ricopia,re I'articolo, forse per poter buttare
la rivista nel cestino.
Sostiene che non lo ricopid tutto, ne ricopid solo alcune righe...
(Tabucchi)'r
On na.ra;r nepe[vcbrBarb @!Er Bo3Mo)KHo rrcKJrrorrvreJrbHo paAra

toro, vro6u err6poczrr rroroM x(ypHaJr B KopsrrHy.

Ilepefipa yrBepx(Aaer, qro oH He rrepeuvcbrBaJr Bcro crarbro qeJrn-

KOM, a CAeJraJr TOJTbKO OAHy BbrIIVCKy, . .

r6a. Il Lurido mi tese la mano, sorridendo. "Ci conosciamo gid,", urlai io,
senza stringergliela. (Culicchia )'6
flavryn nporflHyrr MHe pyKy, ynw6az.cn. - Mu yx<e 3HaKoMbr, KpurK-

Ilyrr s1 He froAaBafl eMy pyKrl.

r6b. Per la prima volta staccd gli occhi da Herv6 Joncour e li posd sulla
tazza. Lentamente, la ruotd fino ad avere sulle labbra il punto
preciso in cui aveva bevuto lui. (Baricco)
Bueperre orBeJra ona B3rJrffA or Spne )Konxypa Iz HanpaBzJra ero
Ha qaruKy. Me4renno [oBepHyJra qarrrKy, uor<a ry6rr B TorrHocrrt He

coB[aJIL C TeM MeCTOM, fAe flrrJr OH,

Si confronti la trasformazione analoga nella traduzione dal russo in
italiano:

t7. Ona AalKe nofibrraJracb rroruraAfiTb ero rro pyKe, Koropyrc oH noJlo-

x<tlrr rra cnr{HKy cryrra, no fpuropzfi,y6pan pyr<y. (Metter)'z

"5A. Tabucchi, Sostiene Pereira, Feltrinelli, Milano zooo; tr. russa:
UtuerZdaet Perejra, L.G. Stepanova ed., Petropolis, Sankt Peterburg zooo.

"6G. Culicchia, Tutti gid per terra, Ganzanti, Milano rgg4; tr. russa: Vse

muno tebe uodit', M. Yezelja ed., Pangloss, Moskva zoor.
"7I. Metter, Poaesti i rassleazy, Sov. Pisatel', Leningrad rg8g; tr. it.: Per non

dimenticare, G. Girante, A. Raffetto ed., Il melangolo, Genova rgg3.
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cercd addirittura di accarezzargli la mano che lui aveva posato sullo
schienale della sedia, ma Grigorij la ritird.

1,7a. Tyr, n eroft xnzre, HarrzcaHo o Hal[ilx x(eJra.nrlqx u o6 ucnotnennn
nx. llpo.rtrz gry Krrr4ry, z rtr nofilterrrb, KaK cyerEbr HarTTtr x(eJra-
nza. (Charms)'8

Qui, in questo libro, si parla dei nostri desideri e della loro realizza-
zione. Leggilo, e capirai quanto siano vani i nostri desideri.

Nel penultimo esempio la pronominalizzazione (fpuropraft e6 y6pa.rr)
d poco accettabile anche per il fatto che I'antecedente e la ripetizione
sono separati dalla preposizione subordinata relativa. Nel testo ita-
liano questo fatto non ostacola la pronomindizzazione. comunque,
Ie possibili spiegazioni dell'uso poco accettabile dei pronomi com-
plemento nel testo russo dipendono non soltanto dalle preferenze
stilistiche, ma anche dal sistema linguistico. In particolare, si no-
ta che in russo, a differenza dell'italiano, mencano forme atone dei
pronomi personali, e inoltre esiste I'omonimia della terza persona
di alcune forme di pronomi personali (Gen.- Acc.) e dei possessivi;
ero - eii - ux, il che rende la comprensione del testo pir) complica-
ta. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui nel testo russo
le ripetizioni del sN sono cosi frequenti. mentre l'italiano cerca di
evitarle riducendo la componente lessicale del nome di partenza e
ricorrendo alla pronom inalizz azione.

5.2 Ri,peti,zione del SN / iI clitico ne

oltre ai clitici Acc. e Dat. esaminati sopra, l'itariano ha il clitico
partitivo-genitivo ne. I nomi con ruolo referenziale indeterminato e
con quantificatori vengono sostituiti con il pronome ne in italiano t

e ripetuti in russo. costruzioni di questo genere appartengono alla
cosiddettattanafora indeterminatat': 

/ svtrurE oyyaL ue''u'u drr'a 
I

"oD. Charms, Polnoe sobranie soiinenij. Proza i scenlci,II, Akademideskij
proekt, Sankt Peterburg 1997; tr. it.: Cas'i, R. Giaqui-nta ed., Adelphi, Milano
1990.

l
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r8. - Immagino che ha gid, visto tante donne! - disse. Si scopri da s6,

e mentre aspettava che mia madre la pungesse, disse:

- Immagino che ne ha viste pii appetitose di me. (Vittorini)
- fl gyrvraro, oH BzAeJr croJrbKo >Nenrqzn! - cKa3aJra oHa u caMa

3aApaJra uoAoJr. Orxr,r4aa, [oKa Marb ee yKoJIer, oHa Ao6aBr{JIa:

-.fl gyuaro, orr BnAeJr )Kerrqr{H armernruee Merrt.

r8a. Non c'era molta gente. Non c'era nessun prete. Lei non ne aveva

voluti al suo funerale. (Culicchia)
Hapogy 6uao neunoro. Hzraxoro cBttrIeurrurca. Ona He xoreJra,
.rro6rr na eii uoxoponax 6rra cBrrrlenrrrrK.

La ripetizione del SN non d ammessa di regola in russo se i due

termini si trovano nella stessa frase complessa. In questo caso in-
vece della replica lessicale, I'antecedente pud essere ripreso con un
sinonimo:

rg. Terminata questa operazione, ne irizid una seconda pit delicata. . .

(Cerami)
flocae smfi onepa4rau !3<onarmn upllcryrrnrr r 4pyroft, 6onee rou-
xofi pa6ore...

La ripresa pronominale cori- ne in italiano d obbligatoria anche nel-
la proposizione semplice con la dislocazione a sinistra di elementi
quantificatori con funzione di oggetto diretto o di soggetto di verbi
inaccusativi:

zo. Asini non ne abbiamo mai avuti, si usano in montagna. (Camon)'s
Ocnon y Hac HrrKorAa ne 6ruo, 3To x(zBorHoe roprleB.

zoa. Pane noi non ne ma,ngiamo quasi mai... (Camon)
Xne6 rvrrr uorrrrlr Hr{KorAa ne eAr{M. . .

zob. zob - Birra ce 4'd. (Luna,ri)
Ecrl! fftano ecrr.

In italiano moderno la preposizione di, viene spesso omessa:

"eF. Camon, Un altare per la madre, Garzanti, Milano zooz;tr. russa: Al'tar
illja materi, M. Archa,ngel'skaja ed,., in ltal'janskaja pouest'. . .

6ag
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zr. Hey>re"nr{ rryAec ne 6rreaet?! (Cha,rms)

E mai possibile che miracoli non ne accadano?!

zra. I4 lracro npuxoAst ur.rcrl"ta? (Akunin)
'.E ne a,rriva,no spessoT di lettere?"

Si vedano anche due esempi simili con la solita ripetizione di SN nella
versione russa e con due strategie discorsive diverse nella lingua di
partenza: la dislocazione e, quindi, la sostituzione con il clitico ne
nel primo caso, e la scelta del soggetto nullo senza dislocazione nel

secondo esempio:

zz. Pereira si fermd per vedere se passava un taxi. . . Ma taxi non ne
passavano... (Tabucchi)
flepefipa ocrarroBriJlcf rrocMorperb, He uoABepuercfl JII{ TaKcI{ . . .

Taxcu KaK Ha3Jro ne 6u.no ,,.

23. Ho domdndato che passasse sulla mia testa o nei dintorni un insetto
qualsiasi. O Non d passato. (Guerra)a"
flycm na4 uoeft roronoft LrIrLt pfl,AoMrrpoJIerLIT xar<oe-nz6y4b HaceKoMoe.

Hacexourrx ne 6u.no.

3.8 Ripetizi,one del SN / pronomi liberi

In italiano Ia scelta delle forme pronominali, cosi come I'eventua-
le assenza di queste ultime, dipende dalla posizione sintattica sia

dell'antecedente che dell'elemento anaforico. Nelle costruzioni con
preposizioni o nel caso di contrapposizione dei pronomi d peferibile
l'uso delle forme pronominali libere, ciod dei pronomi personali to-
nici e dei pronomi dimostrativi che li sostituiscono. Ovviamente, in
questi casi non si osserva I'ellissi del pronome. In russo viene sempre

ripreso il nome:

24. Di fronte a s6 vide un'enorme voliera.. . E davanti ad essa, una
donna. (Baricco)
flpavo nepe4 co6ofi oll yBvAaJI orpoMHylo Borlbepy... A nanporlrr
BOJIbepbI )KeHuIr4Hy.

3oT. Guerra, I cento uccelli, Maggioli Editore, Rimini rggT; tr. russa: Staja
ptic, G. Smirnov - S. Mironov ed., Ital'janskaja pouest...pp. r43-r88.
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24a. Baufl. rroJro>KrrJr 6.ne4urre pyKr4 rra croJr rr Ha pyKt4 roJroBy. (Savin-
kov)
Vanja ha appoggiato le pallide mani sul tavolo e su di esse ha
reclinato la testa,

z4b. 3arerr,r [ve"noeexa] KJraJrra Ha Horrb B peKy raK, ero roparaJra oAHa
rorroBa. A uayrpo py6unn rorroBy. (Savinkov)
Poi lo tenevano immerso per tutta la notte nel fiume in modo che
sporgesse solo la testa. Poi, quando era mattina, tagliavano anche
questa.

Un caso particolare presenta il seguente esempio con il vocativo
che nel testo russo viene trasformato in una citazione-SN completo,
mentre nella versione italiana c'6 l'uso deittico del pronome te nel
sintagma proposizionale:

25. Ax, Ao6plrft qurarear, fl y)r(e AaBHo [uury tt6e3 qprrare"ustt, upocro
floroMy, rrro HpaBzrcs. Kar tt6e3 qzrarerst' :z:z34aKt. , . VI ne 6ypg
rrrz [JraKarb? HIz cepArdrbcs) eclrv qrzrareJrb) orlr;u6rofr xyuunruzft
Knnry, 6pocur ed n xopsrzny. (Rozanov)3l
Ah, caro lettore, da un pezzo ormai scrivo prescindendo da '!e"
- solo perch6 mi garba. E pubblico "lenzA_unlellole.". .. Quindi
non piangerd, n6 m'inquieterd se qualcuno, dopo aver comprato
inawertitamente il mio libro, lo cestinerd,...

Il contrasto tra la serie dei SN nel testo russo: Ao6pbrft rrr{TareJr},,

6ee .rurarerfl.,6eg qIzTareJr-fl, rrr4TareJrb e il suo corrispondente nella
versione italiana: caro lettore, te, senza un letttore, qualcuno, segna-
la ancora una volta una tendenza alla Dronominalizzazione esistente
nel testo tradotto.

9.4 Ri,petizione del SN / pronome relatiuo

Quando ci sono relazioni di coreferenza, I'italiano pud scegliere la
frase relativa invece della replica lessicale, spesso presente in russo.

3tV.V. Rozanov, Nesovmestimye kontrasty bytija. (Uedinennoe), Isskusstvo,
Moskva 1990; tr. it.: Foglie cadute. (Solitaria), A. Pescetto ed., Adelphi, Milano
1976.

6ss
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Nella frase complessa coordinata il SN normalmente viene sostituito
in italiano dal pronome relativo che odalle sue varianti ai vari casi.

Questo comporta il cambiamento della struttura frasale: Ia propo-

sizione coordinata in russo viene sostituita con quella subordinata
relativa in italiano:

26. .., Mue sce Kax<ercfl, rrro eAer I3P9r3' a rz3 oKHa Kaperbl BblrJrs-

AbrBaer po3oBoe rrvl'rutKo. (Lermontov)3'
. . . Mi sembra che passi trrra caxrozza dal cui finestrino occhieggia

un visetto roseo.

z6a. , .. Cna"na ona Ha fipoxy,agerueftcr pacxaaAyllxe' ,rT{elvt pacKJraAylxKa

y6upanau' Ha rrepAaK I{ K Berrepy @ cunlno raM BblcrblBana. (Met-

ter)
lAlla vecchietta toccava] dormire su una logora branda che di giorno

si doveva riporre in solaio e che la sera era gelata.

Ecco un altro esempio simile, dove Ia ripetizione del nome in funzio-

ne di soggetto in russo d condizionata dall'uso stilistico:

27. Tar norr/rxoubKy pasloBapltBas c HrrM . . . t Bce AaJIbIrre 3axoAt4JI

B JIEC.

JIec 6u.n eMy MoJIqaJInBbIM BparoMr Jrec 6na ero, creraJl rro MopAet

rlo rJra3aM? nec 6pocalca eMy noA Horu, JIec ocrarraBJIVBaJI ero.
(Kazakov)ss
Cosi conversavo con lui ... e 'intanto sempre pii m'addentravo
nella foresta.
La foresta era per Iui un nemico silenzioso che lo batteva, lo frustava
sul muso, @ gli si gettava tra Ie gambe, @ lo fermava.

E da notare che la ripetizione rimane anche nella versione italiana,
perd conformemente alle regole di grammatica vengono ripetuti non

i SN soggetto come in russo, ma i pronomi clitici complemento che

accompagnano i predicati coordinati (lo - Io -gli - lo)'

3"M.Ju. Lermontov, [Jn eroe del nostro ternpo' Geroj naEego uremeni, L.
Avirovic ed., Einaudi, Torino rgg8.

33Ju. Kazakov, Osen' u ilubougch lesach. Rassleazy, poaesti, Sovremennik,
Moskva rg83; tr. it.: Arturo, cane segugio, G. Venturi ed., La Nuova Italia,
Firenze rg7o.
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Ci sono casi in cui la trasformazione della Fz in una subordinata
relativa diventa meno accettabile, mentre nel testo russo la coesione
viene effettuata tramite ripetizione del SN:

28. Hac.rer Hox(a He 6ecuoxoftcr, Ho)K BepHyr B rraBKy. (Bulgakov)

z8a. Per il coltello non preoccuparti, @ sard riconsegnato al proprieta.rio.

z8b. Per il coltello non preoccuparti, @ sarri restituito alla bottega.

z8c. Quanto al coltello non ti preoccupaxe, @ vercd restituito al fornaio.

z8d. Quanto al coltello non preoccuparli, @ sard reso al fornaio.

z8e. Non preoccuparti del coltello, il coltello ritornerd, nella panetteria.

In quattro traduzioni Ia parola tematica 'il coltello' in conformi-
td, alla regola comune per I'italiano viene sostituita in posizione di
soggetto di Fz con un pronome clitico ,ero. E da notare che I'im-
possibilitA della trasformazione relativa non dipende in questo caso

esclusivamente dalla distanza tra I'antecedente e I'elemento anafori-
co, perch6 anche quando I'antecedente viene spostato alla fine della
prima parte del periodo (Fr, Fz), come nella traduzione (z8e), il
traduttore ricorre piuttosto alla non desiderabile replica lessicale,
ma preferisce non rclalivizzare la subordinata:

z8f. ?? Non preoccuparti del coltello che ritornerri nella panetteria.

La spiegazione di questo fatto va cercata, a nostro awiso, nel ca-
rattere del rapporto attributivo tra le parti della frase complessa
che d di tipo appositivo e non di tipo restrittivo. Infatti, Ia Fz ag-
giunge una informazione supplementare sul referente gid, noto e le
due parti del periodo sono separate da una pausa. Sarebbe perfetta-
mente possibile invece la trasformazione della seconda parte in una
subordinata restrittiva con collegamento pit stretto tra le parti:

z8g. Non preoccuparti del coltello che mi avevi dato.

Il russo, che preferisce la ripetizione del SN alla ripresa anaforica
con un pronome, pud effettuare questa ripetizione a prescindere dal
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ruolo sintattico dell'antecedente, mentre in italiano la coesione si

effettua spesso tramite Ia conservazione del tema della predicazione

che deve essere prevalentemente il soggetto sintattico3a. Seguendo
questa tendenza dell'uso linguistico, il traduttore pud cambiare la
gerarchia dei membri del SN in funzione di soggetto:

zg. Hasa6op unor4a B3JIeTaJIE coceAcKl{e Kypbl c fieryxoM, fletyx rpo-
MOIJIaCHO [eJIr Br,ITtrItBat KBepXy UIeIOT ApOXQJI XBOCTOM II C JIIO-

6orrrrcrsoNr cMorperl a ca4. (Kazakov)
A volte veniva a posarsi sullo steccato il gallo del vicino, con Ie sue

galline. @ Carfiava a squarciagola - il collo teso verso I'alto, la coda
tremolante - ispezionando il giardino con occhio incuriosito.

Dal punto di vista della norma linguistica la traduzione avrebbe
potuto copiare Ia struttura dell'originat" ([. . .] uen'iuano a posar-

si sullo steccato Ie galli,ne del uicino, con iI gallo. Il gallo cantaua

[...]), perd Ie regole dell'uso costringono il traduttore ad evitare la
ripetizione del sostantivo in italiano. La posizione a contatto tra
I'antecedente e I'elemento anaforico permette di trasformare la se-

conda parte in una preposizione subordinata relativa ("con i,I gallo

che cantava), ma in questo caso tale soluzione d poco accettabile
per motivi stilistici. La sostituzione con un pronome anaforico zero

6 impossibile in quanto I'antecedente rappresenta un elemento sin-
tatticamente dipendente, introdotto da una preposizione, e quindi
per salire a un livello pit alto awebbe bisogno di una ripresa pir)

"forte". Percid il traduttore cambia il ruolo sintattico degli elemen-

ti, collocando la parola "gallo" nella testa del SN: coceAcKrre Kypbl
c rreryxoM ---+ iI gallo del uici,no e le sue galline, ottenendo cosi la
possibilitd, di riprendere questo termine con un pronome zero.

3aR. Govorucho, II primo attante in russo e in italiano: aspetti sintattici e

pragmatici, in II uerbo italiano. Stud,i d,iacronici, sincronici, contmstiui, did,at-

tici (Atti del XXXV Congresso Intemtazionale d,i Stud,i d,ella SLI), a cura di M.
Giacomo-Marcellesi e A. R.occhetti, Bulzoni, Roma zoo3.
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3.5 Ri,peti,zione del SN / ripeti,zi,one del SN

Se il SN in posizione anaforica coincide con il fuoco comunicativo la
pronominalizzazione non awiene n6 in russo n6 in italiano:

3o. (Ou) pa6ora.n rrvxopa4oeHo HaA cBozM
rrorrrort4Jr v He3HaKoMKy (Bulgakov)

poMaHoM, 14 3TOT pOMaH

3oa. . . .lavorava febbrilmente al suo romanzo, e questo romanzo assorbi
anche la sconosciuta.

gob. ... lavorava febbrilmente al suo romanzo, e questo roma,nzo aveva
inghiottito anche la sconosciuta.

3oc. L'a^rtista lavorava febbrilmente al suo romanzo e il romanzo assorbi
a,nche la sconosciuta.

E da notare che per I'italiano una simile ripresa del SN con un pro-
nome dimostrativo nella seconda parte del periodo rappresenta solo
un uso stilistico individuale che non pud essere considerato un mo-
dello del sistema. Notiamo a questo proposito che in due traduzioni
su cinque esaminate i traduttori hanno preferito sopprimere la parte
coordinata, In russo invece I'espressione delle relazioni di tipo 're-
lativo-esplicativo' attraverso periodi coordinati con le congiunzioni
""" (:e), "no" (:rn6; (F1, r ero F2) (F1 e questo F2) risulta molto
frequentess. In italiano costruzioni simili vengono normalmente rese
nella traduzione con una relativa:

3r. Ho Bce x<e Mex<Ay flyumzHrr.u rl Karenznrrvr nporacrb,
t4 ora rrporracrb a roft crzxoeofi xylr,rype, xoropofi n.na4eer flyur-
KLIH Iz KoTopyro o6xo4ur Karenran. (Tynjanov)a6
E tuttavia tra Pubkin e Katenin c'd un abisso, che consiste in quel-
la cultura poetica che Pu5kin conosce a fondo e che invece Katenin
elude.

35N.I. Formanovskaja, Stilistica sloZnogo preilloZenija, Russkij jazyk, Moskva
1978, p. 93.

36Ju. Tynjanov, Archaisty i nouatory, Priboj, Leningrad rgzg; tr. it.: For-
malismo e storia letteraria, M. Di Salvo ed., Einaudi, Torino rg73.
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La differenza tra i due esempi consiste nel fatto che nel primo ca-

so abbiamo un cambiamento del tema di comunicazione, ciod pri-
ma si parla dell'artista, e dopo del romatt"o. E diverso anche il
ruolo referenziale del gruppo nominativo, che d definito nel primo

esempio (al suo romanzo) e che invece resta indefinito e presuppone

caratteristiche supplementari (c'E un abisso) nel secondo.

Uno dei tipi di ripresa d la ripetizione che allarga il significato,
quando, per esempio, a un nome proprio ripetuto ana,foricamente si

aggiunge un attributo:

gz. I4r,ar. rre cJrMeJI Bo3paszTb Ea sro, no rvron'rafluattft I4safi corlyB-

crBoBaJr rocrro, cocrpaAaJr err,ry. (Bulgakov)

Simili costruzioni, gid, stilisticamente marcate in russo, lo diventano
ancora di piri nel testo italiano che, come avevamo gid osservato,

cerca di evitare la ripetizione dei SN:

3za. Ivan non seppe replica,re, ma, O muto, compativa I'ospite, ne sentiva
pietd.

3zb. Ivan non seppe cosa replica,re, ma il silenzioso Iva^u compativa I'o-
spite, ne aveva pietd,.

3zc. Iva.n non seppe replicare, ma il taciturno poeta aveva compassione
per il suo ospite, provava pietd per lui.

3zd. Ivan non seppe obiettare nulla; il suo era un silenzio pieno di pietd,

per l'ospite e di commiserazione.

3ze. Iva,n non seppe obiettare nulla a questo e in silenzio @ compati
l'ospite, soffri con lui.

I traduttori risolvono dunque il problema ricorrendo a strategie di-
verse: ommettendo il nome proprio ma conserrfrando I'attributo in
posizione assoluta (gru), o come awerbiale (gr"), seguendo letteral-
mente la sintassi dell'originale (3zb), sostituendo il nome proprio con

quello funzionale (3zc) e, infine, modificando notevolmente il testo
di partenza: ommettendo il nome proprio e trasformando I'attributo
in una costruzione possessiva con un nome astratto (3zd).
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3.6 "Lo" predicatiuo e Ia profond,itd, dell'anafora

Nella lingua italiana, a differenza del russo, esiste una forma non
oggettiva del pronome personale "lo" - "lo predicativo" -, capace
di sostituire sia la frase intera che un solo predicato, di solito un
aggettivo o un participio accompagnati dal verbo essere37. Nel te-
sto russo in questo caso o si ripete la struttura predicativa? oppure
semplicemente si omette l'elemento cui lo si riferisce:

33'

[. . . ] chiesi: - Era soddisfatto di s6?

Era soddisfatto di s6 e del mondo, il
nonno?
Mia madre mi guardd un pezzo 1...1
e disse:

- Perch6 no? - Poi mi guardd di nuo.
vo, e io non le rispondevo, e ... dis-
se: - No, in fondo non lo era. - Ah,
non lo era? - dissi io.
E mia madre: - No, del mondo
non lo era.

- E di s6 Io era? - dissi io.
Del mondo non era soddisfatto e di s6

lo era?
E mia madre: - Si, credo che di s6

lo era. . .

- Non pensava ad altri doveri? - dissi
io. Lo era?
E mia madre: - Perch6 non avrebbe
dovuto esserlo? ...
E io: - Bene. Forse tu non lo sai se

lo era o no. .. (Vittorini)

- Orr 6nn .rroBorreH co6oft? Brur
AoBotren co6oft u ncervr rvrr,rporra, uoft
AEA?
Marr rrexoropoe BpeMs cMorpeJra Ha
rvrena [...] u crcasa^na: - A Kar( ]Ke
una.re? flororur cuoBa rrocMorpeJra Ha

MeHr . .. rr cKaoaJra: - Het, B cyrq-
Hocrlr He 6rl.;n @. - Ax, ue 6l'l;l A, -
cKa3aJr .fl

- IrI rvrarr cKasaJra: - Her, MlrpoM oH
6rr.n rre roBoJrerr

- A co6oro 6rl.n A, - cnpocr,a s. -
Mrporvr on 6rur He AoBorren, a co6oro
aoao.nen?

- ?I uarr cr<a,3aJra: - .{a, no-voeuy,
co6oro - aa.

- VI ne rryrMaJr o APyroM gonre?
cupocuJr g. - Brrn 4ono.nen?
?I uaru cKagaJra: - A novervry 6rr ervry

ue 6rrrr aosonrrrbrNr? ...
- Jla,4no, - cr{agaJr s. - Trr,
Haaepuoe, ne 3Haerrrb, 6rr.n oH

,trOBOJIEH IIJIII HET. . .

Come si pud notare, nel brano italiano I'oggetto della discussione
viene menzionato solo all'inizio e ripreso nella forma completa solo
una volta a mete del testo. Questa ripetizione del "lo" anaforico, il

37L. Seria"nni, Grarnmatica italiana, UTET, Torino rg88, p. z5r.
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riferimento continuo a quello che d stato gid detto e infine I'omoni-

mia tra il ,,1o" cataforico della frase e il "lo" a,naforico del predicato

nell'ultima replica, non rendono perd il testo meno concreto e meno

comprensibile per un lettore italiano. D'altra parte d evidente che

una catena cosi lunga di pronomi a^naforici richiede dal lettore (e

dall'ascoltatore) italiano una maggiore capacitd, di tenere in mente

un frammento testuale abbastanza a,mpio. Le differenze in questione

hanno un carattere sistematico e in ultima analisi sono condizionate

dal grado di distanza dell'anafora nelle varie lingue38.

4 La posi,zi,one del pronome anaforico e dell'antecedente

Nel testo russo d stilisticamente inaccettabile che, in caso di core-

fgrenza, il pronome preceda il SN, mentre I'italiano lo ammette sia

nel caso del soggetto che del complemento:

34a,

Kor4a flyruxun cJIoMaJI ce6e norz, ro @ cratt uepeABzrarbct Ha

r<ondcax. (Cha,rms)

Quando @ si ruppe le ga,rnbe, Pu5kin comincid ad a,nda,re in giro

con la sedia a rotelle.

Quando @ fiattacca e si volta, Carlos ha I'espressione seria e con-

centrata dei vecchi tempi... (Lodoli)
Kor4a Kapaoc rna46t rpy6ry r'r o6opawoaercsr y Hero raKoe )Ke

ceprdanoe cocpeAororrelrnoe BbIpatKeHrIe JIEqar KaK B ynrrBepclzTe-

Te...

Quando non doveva usa,rle teneva le mani in tasca' (Patazzeschi)ae

Ecnz pyxu 6rraz enry Ire Hyxcrbl' oE AepnQJr ID( 3acyHyrblMrr B

KapMaHbI.

s8Cfr. T. Giv6n, Topic Conti.nuity in Discourse: An Introiluction, in T. Giv6n

(ed,.), Topic Continuity in Discourse: A Quantitatiue Cross-language Studg,

John Benjamins, Amsterda,rn/Philadelphia 1983, pp. 1-41'
ssL. Palazzschi, Sorelle Materassi, Mondatori, Milano zoor; tr' russa:

Sestry Matera.ssi, S. Bu5ueva ed., Chud. Lit., Leningrad 1968'

34
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B4c. Come sapete, non potendo abolirlg, ho ridotto le udienze. (Silone)+'
Kax aau r43BecrHo, xorb r rr He Mor coBceM orMeHr4Tb ay4venqzfi,
t coKpaTr4Jr r{x rIt4cJIo.

34d, Quando i suoi occhi si furono un poco assuefatti al buio, Flalcesco
vide che i due tipi avevano una maschera nera sulla faccia... (Ro-
dari)+t
Kor4a rnasa @pa,nqecxo HeMHoro [pr4BbrKJrrr K TeMHore, on yBrrAeJr,
rrro Ha He3naKoMqax 6rrnz na4eru viipnrre MacKrr. . .

L'uso del pronome, sia esplicito che implicito (pronome zero), nelle
subordinate che precedono la principale in italiano, mette in eviden-
za la dipendenza del significato della subordinata dalla proposizione
principale, il che rende tutta la struttura pii coerente. Dal punto
di vista dell'interpretazione pragmatica si pud dire che simili usi ca-
taforici del pronome italiano permettono di asserire che il parlante
italiano si basa su un frammento della situazione pit vasto rispetto
al parlante russo, che a sua volta ricorre a forme pit autonome, che
dipendono meno dal contesto,

g Conclusioni

Riassumendo, la descrizione contrastiva dei rinvii anaforici nel testo
esige che si tenga conto di tutta una serie di fattori, quali Ia distan-
za tra antecedente e anafora, la funzione sintattica dei costituenti,
Ia costituzione delle unitd, testuali e il ruolo pragmatico delle entitA,
tematiche rispetto ad altre entitA del testo. Esaminando il testo
di arrivo si deve considerare la possibilitd di interferenza semanti-
ca, nonch6 gli usi e Ie tradizioni retoriche esistenti nella lingua del
traduttore. Cosi abbiamo visto che nel testo italiano la ripetizione

a"I. Silone, L'auuentura d'un pouero cristiano, Mondadori, Milano zooz; tr.
rrssa,: Sud,'ba odnogo bednogo christiani,na, I. Alberti ed., Edizioni scientifiche
italiane, Napoli s.d.

a'G. Rodari, Il uiaggio d,ella freccia azzl),r'ra, Einaudi, Torino rggr; tr. russa:
Puteiestuie goluboj strely, Ju. Ermadenko ed., in: Aa.Vv., Poi.emu? OtCego?
Zaiern?, Pravda, Moskva rg88.
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anaforica viene effettuata prevalentemente dai pronomi; in funzione
di complemento si utilizza,no i pronomi personali atoni (clitici), in
funzione di soggetto si ricorre al pronome anaforico zero. NeI testo
russo le ripetizioni pronominali sono molto meno frequenti, mentre
la coesione viene effettuata soprattutto con I'aiuto delle ripetizione
del SN completo.


