
SINTASSI E PRAGMATICA NELLA COESIONE, TESTUALE
IN ITALIANO E, IN RUSSO

Confrontando modi di costruire enunciati e testi in italiano e in russo i
problemi piu importanti si rivelano essere l'organizzazione temporale e

aspeffuale delle forme temporali, il sistema dei mezzi anaforici, il rappor-
to tra il soggetto logico-semantico e quello grammaticale [Cfr. 5], I'ordine
delle parole e dei sintagmi alf interno dell'enunciato e l'ordine degli enun-
ciati dl'interno del testo. In questa sede ci soffermeremo sull'analisi di un
insieme predicativo complesso, e ciod degli enunciati composti che hanno
pin di un centro predicativo.

L Il processo nella lingua viene normalmente espresso con una forma fi-
nita del verbo, forme non finite di participio, gerundio, infinito, oppure
con un sostantivo deverbale. Due processi possono essere Iegatitra di loro
da diversi rapporti logico-semantici: coordinativi, awersativi, temporali,
causativi, finali, concessivi, condizionali, ecc. Inoltre un processo pud ca-

ratteizzarc I'altro, nonch6 concretizzare il suo contenuto lv.2 p. 205-206].
Tutti i tipi di rapporto sintattico tra centri predicativi si possono con-

venzionalmente dividere in forme deboli, medie e forti. Alle prime forme
appartengono: una semplice concatenazione degli enunciati, la loro unio-
ne in un insieme tramite giustapposizione, senza nessun nesso specifico.
Le forme medie sono rappresentate dalle congiunzioni coordinative o
zubordinative, ed infine un legame forte si crea nel caso in cui un predi-
cato ha una forma finita e I'altro d rappresentato da una forma non finita
del verbo, oppure da un sostantivo deverbale.

Lanalisi del nostro corpus di esempi (pin di 400 occorrenzei ffaduzio-
ni dal russo in italiano e dall'italiano in russo) ha dimostrato che per espri-
mere un rapporto tra due processi I'italiano e il russo usano mezzi diversi.
Litaliano d. caratterizzato da una maggiote'coesione di centri predicativi,
ciod nella traduzione dal russo in italiano in generale si passa ad un livello
pii alto della coesione sintattica, mentre nella traduzione dal italiano in
russo risulta pii frequente l'abbassamento del livelio della coesione. La
scelta di una forma di legamento sintattico e la sua frequenza ts determi-
nata dall'uso collettivo di una linsua concreta.
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L. Forme deboli in russo, e ciod una semplice concatenazione degli enun-

ciati oppure la loro unione in un insieme tramite giustapposizione vengo-

no res;larmente tfasformate in italiano in forme medie (ciod emergono

congiirnzioni coordinative o subordinative)' :

(1) Craprax Bce AHr4 npoBoAr{n Ha MarKe. B Mapueralfr oH Bo3Bpaulanct ToJI6KO nO

BOCKpeCHbIM 4urv (llaycroncxr'r fi ).
iiiriti tuiit le iue'giornate passaua al faro. A Mariehamn egli tornaua soltanto

la domenica.

Il vecchio passava al faro tutte le sue giornate, c tornava a Mariehamn soltanto la

domenica. (Paustovskii)

'(2) Paccr<axure MHe, KaK Hafiru ary nooraeeHHylo necrHI4IIy; s srtfiAy (llyurr<un)'

Diteni come trouare quesla scala segrela; io uscird'

Ditemi come trovare questa scala segreta; e io uscird' (Puikin)

Nesli esempi russi l'assenza del connettore pud essefe vista come una

carattListica individuale, stilistica di un dato testo. Tanto pii significativa

risulta essefe |a sua pfesenza nella varianteitaliana, dov-e in altri occasioni

ii *J"r,"re segue inrr".. letteralmente la struttura dell'originale. Allora
sembra lecito supporre che la presenza della congiunzione in questo caso

;t;"; "or-u 
d.il',lro. I- esempio che segue B ipeculare; dopo la frase

introduttiva viene cambiato I'oggetto della descrizione (e I'oggetto grary-

;;i.;.i, ,i hu .o*" un camSftmento di "inquadratura", il che rende

plausibile una frase sintatticamente indipendente nella traduzione russa:

(l) Era un dolce pomeriggio d'autunno 9-gli alberi intorno, che gih cominciavano a

spogliarsi, poriu,runol".olori accesi e il patetico presentimento del trapasso (Buz-

zatl).

Croxr nacxosHfi ocennufi [onAeH6. flolyo6naNeuable AepeBr,t nJlaMejreJrrl coqHbIMI'I

KpacKaMIr, pac[pocrpaHtfl oxpecr rporaTerbHoe r{yBcrBo-yBtAaHIrt' (byqqaru,

i;; ;; doirt pb*riiggio d'iutunno. Gti alberi seminudi portauano i colori accesi,

dilfondendo intorno il patetico presentimento del trapasso'

Tra le parti giustapposte di una frase complessa possono esistere raD-

porri di tipo c#costiiriale che in italiano.rengono normalmente esplici-

iati. Cfr.l'esempio in cui il rapporto causale e awersativo nel testo orlgl-
nale russo d sotinteso mentre nella traduzione italiana questi fapporti sono

espressi in modo formale con le congiunzioni (e ciod awiene il passaggio

da giustapposizione a un legame tramite congiunzioni subordinanti e coor-

dinanti):

I Negli esempi prima viene l'originale, dopo la traduzione. Sotto ogni esempio in cirillico c'd la tra-

duzione di servizio in corsivo'
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@) Bc€ sro r4 co3AaJro narr.r rr.ru{, uro r alr6ape xr,reyr o6esr.ffrbl, oHI,I nro6rr reuno;

npoBepurb rrar,t He npo6oeanlr. (IIknoecrufi )
Ecco,'tutto questo ired pe, noi il mito che nel magaZzino uiuono le scimmie, esse

arnano il caldo; a controllare non prouamrno.

Ecco, questo fatto cred per noi il mito che nel magazzino vivessero le scimmie

pcrehri.tt. amano il caldo ma non provammo a controllare' (Sklovskij)

La siustapposizione degli esempi russi viene spesso trasformata in ita-

liano i-n una iubordinazione reladva nella sua versione esplicativa, e cosi

si crea un rappofto di tipo pii stretto, di tipo lucleare (rispetto ai fappof-
ti exrtanucleari awerbi^li iitto.u esaminati). Cid che permette tra I'alro
di conservare la corefercnza del soggetto grammaticale:

(5) C 1988 ro.qa n.{aHulonolr MoHacrbrpe cyulecrByer IlepKoBHo-I4cropuvecxltfi rrlyaefi. B

neru co6pauo oKoJro ntTr,r Tbrcrq npeAMeToB, KacarcIlll{xcfl uc'fopurr uonacrrrpefi n

xpaMoB MocxeH lt Poccl'tt't. (flpecca)
Dat L9SS nel Monastero di'S)n Danilo troua posto ancbe un museo ecclesiastico'

storico. In questo sono raccolti circa cinque mila oggetti riguardanti la storia di mo'

nasteri e chiese di Mosca e della Russia.

Dal 1988 nel Monastero di San Danilo trova posto anche un museo ecclesiastico-

storico, s.he accoglie circa cinque mila oggetti riguardanti la storia di monasteri e

chiese di Mosca e della Russia. (Stampa)

2. Anche all'interno delle forme medie possiamo osservare il cambiamen-

to del livello coesivo: il rapporto di coordinazione in russo viene lPesso
sostituito dalla subordinazione in italiano. Cfr., per esempio, la trasforma-
,i"ne d"l secondo pfedicato coordinato in russo in una subordinata rela-

tiva in italiano:

(6) B cepAUe ero omo3^anocb Heqro rroxoxee Ha yrpbl3eHue coBecru A cHoaa yJnottKJto

(Ilyuruu).
ir-ruo, suo echeggid qualcosa di simile a un rimorso e poi si spense

In cuor suo senti qualcosa di simile a un rimorso * poi si spense. (PuSkin)

Cfr. Anche la masformazione della subordinata consecutiva in italiano

in una costruzione con predicati coordinati in russo:

(7) Poi fece una cosa stfana con la bocca, forse era un sorriso, aveva un dente d'oro
proprio qui, cosi in centro che sembrava llavesse messo in vetrina per venderlo'
(Baricco)

I,I -no-ro crpaHgoe cAeJraJrocb c ero proM, 6urr naoxeq:ro'6rrna ynu6ra, o4nu sy6 y

nero 6rrn eolorofi, B catutoJtL rIeHTpe, v Ka3arc'. BCTaB4€HHbIM B BI,ITpUHe Ha flpoAaxy

lBapr.rrro).
Poi tl fri, una cosa strana con la bocca, forse era un sorriso, aueua un dente d'oro,

proprio in centro, e sernbraua essere messo in uetrina per la uendita'
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Nell'esempio che segue l'azione non B altro che una conseguenza diret-
ta dello stato fisico del'Agente. Nel testo russo questo fapporto logico b

pfesentato come una .".talpli.. concatenazione, mentre- nella traduzione

italianail leeame causald-consecutivo d espresso in modo del tutto espli-

clto:

(S) On ne nor crotrb or cna6ocru i,i cen (Kaaaror).
Lui non poteua stare in piedi per debolezza e sedette.

Era cosi debole da non reggersi in piedi, pcr-gi sedette. (Kazakov)

E int"resrunte notafe che in italiano la congiunzione di subordinazione
pud essefe Semanticamente "vuota" (o quasi) ed essere in pratica un se-

sno di coordinazione. Cfr. I'esempio italiano e la sua traduzione russa in

Iui d accettabile solo una congiunzione di coordinazione:

(9) -Ecom'imorto?
- Una cosa improwisa, ingegne': si stava allacciando le scarpe, Sgand'e caduto

faccia a terra in cam€ra da letto. (De Crescenzo)

- A rar ou YrrleP?

- Bnesanuo, r{HxeHep: oH 3aBr3brBan rrrHypKl{ n yflzul JTI4IIoM BHII3 B crlairbne. (*rorga)

- E corn'i morto?

-[.Jna cosa impro-auisa, ingegne': si staua allacciando le scarpe, edi cadatofaccia a

terra in camera da letto.

]. Un altro gradino in questa scala di aumento di coesione sintattica E la

ftasformazio"ne delle forme deboli e medie in russo in forme forti nella

traduzione italiana, quando un predicato viene tfasformato in una forma

verbale non finita. Pii frequentl sono i seguenti tipi di cambiamento:

3.1. Trasformazione in gerundio:

(10) - crofi, raue 6naropo,quel , sarcpuuan Trxonoe orrrarHHblM roJlocoll t 6pocuncn x

o$uqepy. (flaycroucxufi )
-'Ferio, ilgiorlal - grida Tichonou con aoce disperata, e si lancid aerso lfficiale.

- Fermo, signorial - gridd Tichonov con voce disperata, lanciandosi verso I'uffi-
ciale. (Paustovskij)

Per I'italiano E molto caratteristica una simile tfasformazione in gerun-

dio di uno dei due predicati coordinati, quando un predicato nomina

un'azione attiva el'altro uflazione locutiva che accomp^gP l^pnma azio'

ne. Cfr.:

(11) A narepxy remeru le6eAx u Kpuqaru (KJII'IK-KJIaHo) (Kasaror)
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Alti nel cielo uolattano dei cigni e'gridaoano "klink-klank!"

Alti nel cielo uolauano dei cigni, emettend.o il loro "klink-klank!" (Kazakov)

(L2) - BepHo, Ae/. - cKA3emTaxonos g c ynoBoJrbCTB lIeM sbtmep nI4qO IxepIIIaBOfi laAOsrro

(fIaycrorcxr,Ifi).

- Giusto, nonno, - disse Tichonou e si passd la rnano ruuida sul aolto con aria di
sodd isfazione.

- Giusto, nonno, - d.isseTichonov passandosi la mano ruvida sul volto con aria di

soddisfazione. (Paustovskii )

Cfr. anche una tradrlzione in russo in cui le forme non finite del testo

italiano (gerundi e infiniti) vengono trasformate in forme finite coordinate:

(11) La seconda norte di viaggio... il nosiromo eqtrd come v]1 p^zzo nella cabina del

."r""ir",., svegliandiJ e dicendogli che doveva assolutamente venire a vede-

re. (Baricco)

Ha rropyro Horr6 nJraBaHr{x ... 6oqrr,ran Bnemer KaK 6esyrranrrft B Kalory KanI'ITaHa'

pas6ydun efo tr nonpocun, uto6tt ror o6.t:arelrHo [ouIeJI u nocl4ompel, qTO

npoflcxoAllr. (BaPuruo)
I) rrrordo noil; di uiaggio... il nostrorno entr6 come un pazzo nella cabina del co-

mandante, lo sueglid ,"{ti ditt, cbe (quest'ultimo) uenisse e uedesse'

Le idee sullo svolgimento parallelo delle due azione possono nelle due

lingue non coincidere:

(14) Quindi si rimise a sedere sbucciandol'arancia' (L' Goldoni)'

3areu ona c]rroBa ceJta L cmclna qucmumb aneJI6CI{H. (cp. *Cena, vr,rcr.a anelrcuH)

Quindi si rimise a sedere e comincid a sbucciare I'arancia'

).2. Cambiamento in una costfuzione assoluta con participio o agg-ettivo.

In italiano sono frequenti costrutti predicativi con I'aggettivo che ser-

vono per esprimere uia camtteristica lupplementafe .4i una persona. In
russo ; quesii costfutti coffispondono pfoposizioni indipendenti, giustap-

poste o coofdinate:

(15) Tuxouoey HaAoeJro KpI'IqarE. Os garlro,m (Ilaycroncrr'rfi)'
(A) Tichonou era stanco gridare. Egli tacque-

Stanco di gridare,Tichonov tacque. (Paustovski.i) 
.-

(16) Y xenn 6ruo 6ecrponHoe ruqo' u oHa cxa3arla xano6no"' (Tpu$o-Hor)

La moglie aueua il uiso patlido, ed ella disse con u6te larnenteuole"'

Pallida in uiso,la moglie disse con voce lamentevole"' (Trifonov)
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I costrutti assoluti che hanno un soggetto sintattico diverso dal sogget-
to del1a principale non sono possibili in russo e vengono sostituiti con
proposizioni coordinate o subordinate awerbili:

(I7) Eh, la mia giornata eomincia presto, trouandomi generalmente con dei gruppi di
turisti. (Esempio reale)

Moit nert' uaquHaemce pano, rcorlia .s o6rrqHo Bcrpeqarocl c rypr-rcrr4qecKuMr4 rpyflrraMr.r
La mia giornata comincia presto quando io mi incontro con dei gruppi di turisti

(18) Sepolto il nostro fanatismo, oggi regna un imperturbabile distacco. (L. Goldoni)

CeroAns HaIx 4aHarr3M noxopoHeH n qapcrByer HeBo3Myrr{Mar orcrpaHeHHocrb.
Oggi il nostro fanatismo d sepolto e regna un imperturbabile distacco

1.3. Cambiamento del secondo gruppo predicativo in una proposizione
infinitiva.

a) Il rapporto "finale" tra due predicati pud essere espresso sia in ita-
liano che in russo o con una congiunzione finale (per-vro6n) o con la
congiunzione di coordinazione (e-u). In quest'ultimo caso il rapporto fi-
nale B implicito. Dal punto di vista dell'uso i costrutti impliciti sono molto
pii frequenti in russo. Cfr.:

(19) B noronuse ruecrofo yrpa oArrH uz 5paruu o6xoaur 6parcxue Ke.rrru r{ 6yAur 6paruro.
(rlpecca)
Alle cinque e mezza del mattino uno dei confratelli ua di cella in cella e desta i con-
fratelli.

Alle cinque e mezza del mattino uno dei confratelli ha il compito di recarsi di
cella in cella per destare gli altri. (Stampa)

l20l HenreecrHsril rro3BoHr4Jr B floirr,rur,rrc n coo6uur, cro n o,uHofi rr3 rocrr4Hhu
"Eoponeficroro [ucueimeuaa" co6palacr uenar 1pynna onacH6rx 6anAuron. (Ilpecca)
Uno sconosciuto ha telefonato alla polizia g ha informato clte in un albergo del
Desneyland si i riunita I'intera banda di pericolosi delinqaenti.

Uno sconosciuto ha telefonato alla polizia pet informare che in un albergo del
Desneyland si i riunita l'intera banda di pericolosi delinquenti. (Stampa)

(Che in casi simili si tratti di un rapporto di tipo finale E confermato
dal fatto che in contesti performativi la coordinazione non d accettabile
nB in russo nd in italiano:

Ti telefono per dirti che... ma'k ti telefono e ti dico che... Con il presen-
te storico sono gia possibili tutte e due le variantii "Llaltro giorno gli te-
lefono per dirgli che / gli telefono e gli dico che ...")

Questa preferenza della sintassiitaliana per una maggiore strutturazio-
ne, per una espressione esplicita, formale del rapporto logico, potrebbe
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spiegare I'uso del per finale fittizio.In questo caso si tratterebbe di nuovo
(cfr. sopra quando dell'es. 9) di una subordinazione semanticamente vuo-
ta, giacch€ i rapporti esistenti tra i due centri predicativi non sono in
questo caso di tipo gerarchico, In russo proposizioni di questo tipo ven-
gbno necessariamente trasformate in costruzioni coordinate o giustappo-
ste:

(2I) "Il dottor Gangemi..." avrebbe cominciato a dite, per poi bloccarsi all'improwi
so come sopraffatto dalla commozione (De Crescenzo).

flor<rop fanxeruu, naqari 6rr oH, a floroM 6rr neoxu.4anHo 3aMonK, rar 6yAro
noAasreHHufi BorIHeHI4eM (!e Kpelreuqo).
"ll dottor Gangemi..." aurebbe cominciato a dire, e poi si sarebbe bloccato all'im'
prouuiso come sopraffatto dalla commozione.

Q2\ OH eue:anuo ilepecraJr urars. cepaue ero cryt(Hyno lI Ha MrHoBeHbe Ky,lla-To

npoBaJrI4-BeeE, noroM BepHvnocb, Ho c rynoft zuoi, :aceslrefi e Helu (Eynraron).
Improuuisamente cessd di singuhire, il cuore ebbe un sussulto e per un istante smise
di pulsare, poi tornd a battere. ftta con dentro conficcato un ago spuntato.

Improwisamente cessd di singultire, il cuore ebbe un sussulto e per un istante
smise di pulsare, per por tornare a battere, ma con dentro conficcato un ago
spuntato (Bulgakov).

(23) Efi norasarocb, qro oH cefiuac yfi4er n HI{KorAa He BepHerct, u Ayrna cHoBa ocranerct
KaK AerAoMoBcKoe AI4rt. (Toxapena)
Le i sembrato cbe lui ora se ne andri e non torneri mai, e I'anima rimarri di nuouo
come un bambino orfano.

Ebbe I'impressione che lui se ne sarebbe andato pgg non tornare pir), lasciando
la sua anima di nuovo orfana. (Tokareva)

Notiamo che in questo caso non si tratta esclusivamente di un uso let-
terario. Cfr. I'es. diuna trasmissione radiofonica (Cinzia Leone): "Una
persona che sale sul palcoscenico e_si abbandona all'improwisazione..' E
quindi riesce ad avere i1 coraggio di aspettare a vedere quello che trova,
per poi adattarsi - un atto di estrema umilta -
ifera che troveri e da li far sorgere qualcosa come dal nulla, come un
prestigiatore, che tira fuori dal cappello una colomba".

b) Un'alta possibilita di esprimere il rapporto finale tra due centri
predicativi in italiano consiste nel fatto di presentare il secondo predicato
come un infinito dipendente ed introdotto con lacome un ntlnlto dlpendente ed mtrodotto con Ia preposlzlone 4. rn russo
questo rapporto normalmente non d espresso esplicitamente e predomina

In russo

la giustapposizione o la coordinazione:

Q4) E io devo ammettere che molte volte mi fermo a una certa distanzaa vedere questi
spettacoli che mi sembrano di una poesia eccezionale. (Esempio reale)
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.{olxna IIpn3HaT6Ct, qTo s qacTo ocTaHaBJII,rBarcCb Ha HeKoTopoM pacc"toflHutr 4
cMorpro Ha 3TLI, rO-MOeMy, yAIrBrrreJIbHo nosTlrqlrble KaprI',IHFr.

EjiTuo arnrnettere che- iohe uolte mi fermo a una certa distanza,e guardo questi

spettacoli che mi sembrano di una poesia eccezionale.

(25) floiiAerlr Ko MHe B iorrriary, raM noroBopl'IM (9exor).
Andianao in camera rrtia, li chiacchieriarno

Andiamo 4 chiacchierare in camera mia. (eechov)

J,4.La forma finita del vefbo russo pud tfasfofmafsi in italiano in un
sostantivo deverbale:

(26) A gorrop pacreprHHo pagq43lpglan ero, ep3an B KaqanKe r,r npu.rryMblBaJr eMy I,IM'

(Kasaxon).
il dottur; I'osseraaua perplesso, si agitaua sulla sedia a dondolo e cercaua ttn norlte

per lui.

Il dottore l'osservava perplesso, dondolandosi sulla sedia, alla ricerca di un nome

per lui. (Kazakov)

Nell'ultimo esempio si vede una gefarchizzazione sintattica consecuti-

vai tre forme finite,iegate con giustapposizione e coordinazione in fusso'

venqono tradotte con una forma finita, un gerundio e un sintagma nomi-

nativa deverbale. Nell'esempio seguente delle due paia di predicati coor-

dinati del testo russo nella irersioieitaliana solo il primo predicato ha la

forma finita (una forma analitic^ pii complessa), il secondo predicato B

omesso e gli ultimi due sono trasformati in un gruppo nominativo'. in attesa

di e in un sostantivo deverbalei carezza:

(27) [On] npunecer efi ery na:rry e sy6ax r npilnoAHrB nrlqo 6yler xaarr, rlro eMy ,qaAyr

KycoqeK caxapy nnv floflIartr no rIIeKe (Toxapeea)..

tLui) te portiin qurtto bott*, tra i denti e alzando il uiso aspetrcra cbe gli daranno

una zollitta di iucchero oppure lo carezzerdnno sulla guancia

[... gettato un bastone tra i cespugli,J lui si,garebh'p preiipitato riportandolo tra
i a""trti, con il viso alzato, in attesa di :una zolletta di zucchero, oppure rn c^rez-

za sulla guancia. (Tokareva)

Dunque, un breve confronto dei gruppi predicativi nelle due-lingue ci

dimostra clre i costrutti italiani si disiinguono pef un sistema di forme pii
rumificato (svariato, ricco) e geraf chicam ente ot ganizzato.

II. Nina Arutiunova ha dedicato uno dei suoi saggi a due tipi di prosa,

diversi dal punto di vista sintattico che ha chiamato !a prosa "gerarchica"
ossia "sintagmatica" e la prosa "atttalizzante" (vedi I, p' 48L-488). La
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denominazione "attualizzante" d scelta perch6, secondo Nina Arutiuno-
va, l'accento viene posto sul collegamento pii immediato del segno lin-
guistico con il denotanum, sul suo rapporto diretto con la situazione. Nella
prosa "gerarchica" invece il segno d pii legato al testo in quanto tale'

Questi due tipi di prosa riflettono, secondo Nina Arutiunova, due aspetti
sintattici diversi coesistenti in qualsiasi lingua: un aspetto di legami sin-
tagmatici tra le parole che formano un enunciato e un aspetto di attualiz-
zazione di questo enunciato ciod della sua trasformazione in un'unitd
comunicativa. Secondo noi si potrebbe usare questa distinzione della
Arutiunova non solo per caratterizzarc gli stiii di scrittura dei singoli au-
tori ma anche in confronto degli stili collettivi, degli usi propri di lingue
diverse. Cosi, si potrebbe asserire che per I'italiano B pii tipica la situa-
zione in cui i legami sintagmatici organizzano gerarchicamente gli elementi
della situazione. Il secondo tipo, quello "attualizzante" d pii caratteristi-
co per il russo e si distingue per i legami meno evidenziati fta le parti .lel
tesio. Ora cerchiamo di verificare questa ipotesi, soffermandoci in modo
pii dettagliato solo sulle quattro caratteristiche pii importanti tra quelle
proposte da Nina Arutiunova per distinguere due tipi di testo.

1. Nella sintassi di tipo gerarchico le relazioni sintattiche sono semanti-
camente pii differenziate e la struttura dell'enunciato d pir) complessa. La
sintassi di tipo attualizzante, invece, d caratterizzata dalla distruzione del-
la genrchiaiintagmatica e dal predominio delJ.a pantassi rispetto all'ipo-
turii (.fr. I, p. 483). Gli esempi presentati prima (l-21), esempi di trasfor-
mazione della forme predicative nella traduzione da una lingua a77'alfta,
indubbiamente confermano questo primo punto.

2. Nella sintassi di tipo gerarchico un grande ruolo spetta ai mezzi di
collegamento tra gli enunciati, menlre nel testo di tipo attualizzante la
coesione si effettua con dei mezzi non sintagmatici (ibid. p.487). Cfr.:

(28) [A6aau] Vxe ne neprufi rog 6parux laHulona MoHacrr'Ip.t AyxoBHo oKopMnter
3aK:rrorreHHblx B rlopbMe norMocKoBHoro 3e.neuorpa4a ...(Ilpecca)
Gii da diuersi anni, i confratelli di San Danilo assistono spiritualmente i detenuti
del carcere di Zelenosrad...

[Capoversol Inoltre, gid da diversi anni, i confratelli di San Danilo assistono spi-
ritualmente i detenuti del carcere diZelenograd.. (Stampa)

Il connettivo inoltre che compare nella traduzione italiana d un elemen-
to della coesione testuale che ha una funzione metatestuale nel senso di
M. E. Conte 14, p. 47)

(29) (Van Teller) fece una stridula risata da cornacchia.
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lntanto mi ero seduto al suo fianco. (Buzzatil

(Ban Terrep) pa3pa:lllJlct npoH3I,ITeJIrHbIM, KapKaroqI'IM cMexoM.

-fl cen pr4olr. (Eyqqarr,r) * -

Van Tiller fece una stridula risata da cornacchia. Io mi sedetti al suo fianco.

Nel testo italiano I'awerbio di tempo intanto funge da operatore intra-
testuale, che assicura la corrispondenza dei piani temporali e la compat-
tezz^ intetna del testo. I rapporti nell'ordine temporale sono diversi nel-
I'originale e nella traduzione. Nella traduzione le due azioni sono presen-

tate come conseguenti, mentre nell'originale nella seconda frase viene
usato il piuchepeifetto, cioE I'azione B awenuta prima ed E presentata nel
suo aspetto risultativo, Cfr. anche un altro esempio in cui gid nella tradu-
zione italiana compare lo stesso operatofe intratestuale, assente nell'origi-
nale russo:

(30) Tar norr.rxosrry pa3roBapLIBaJI c nurr,r, vro6u euy 6rtno He raK crpalxHo, t Bce AaJIbIue

3axo,uLIJI s rec. (Ka:aros)
Cosi conuersando con lui, a ntezza uoce, percbd non si spaoentasse troppo, io sempre
piD rn'addentraoo nella foresta.

Cosi conversavo con lui, amezza voce, perqh6 non si spaventasse troppo; e in-

!ag!q sempre pii m'addentravo nella foresta. (Kazakov)

Quindi, in italiano I'uso dell'operatore temporale E strettamente legato

alla struttura temporale-aspettuale del frammento testuale. I-lesplicitazio-
ne dei legami sintattici caratteizz^ non solo i testi italiani di tipo mono:
logico, u:anativo, ma anche le unit) dialogiche. Cfr. 

"un-frammento 
dal

dialogo fra Astrov ed Elena Sergeevna, nella piice di Cechov Zio Vanja e

tre traduzioni italiane:

(11) - A sH norryqLIrILI o6paronanue?

- B roucepraropull

- ltn tac, noxalyfi, 3ro HelrHrepeoro. (9exor)

- E Lei ha studiato?

- Al conseruatorirt.

- Per Lei, magari, questo non i interessante.

1.-Ehastudiato?
- Al conservatorio

- Allora forse queste cose non le interessano. (eechov)

2. - Ha studiato?

- Al conservatorio

- Questo, allora, non la interesseri. (Cechov)

l.-Eavetestudiato?
- Al conservatorio

- Per voi, allora, non sari interessante. (eechov)
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Come vediamo, in tutte e ffe le ffaduzioni compare I'operatore allora.
Le battute russe invece suonano come se fossero staccate una dall'alfta,
un grande ruolo spetta in questo caso all'intonazione; e il rapporto, la
coesione esistono a livello presuppositivo. Proprio nella sintassi di tipo
"attualizzante" - come nota N. Arutiunova (ibid. p. 487) -imezzi comu-
nicativi svolgono il ruolo primario per la formazione di un enunciato.
Sembra dar,'vero significativo che nonostante il fatto che ogni traduttore
escogiti diversi stratagemmi per proporre una "sua" versione "originale"
(la riison d'€tre di una nuova raduzione) - tutti e tfe siano uguali e ripe-
titivi nell'introdurre nel testo quel elemento apparentemente superfluo,
quel connettore argomentativo che nell'originale non c'8. Questo fatto ci
iliustra con tutta evidenza le differenze che esistono nel grado di coesione
testuale delle due lingue a livello superficiale, e cioE nell'uso.

3. Per il testo di tipo "gerarchico" d tipico attualizzarcl'enunciato, riferir-
Io alla realtb con dei mezzi esplicitamente grammaticali, e prima di tutto
attraverso la forma finita del verbo. Nel testo russo intanto tale verbo d

presente solo a livello "profondo" mentre a livello superficiale pud esser-

ii per esempio solo una preposizione che perd B di natura predicativa
(implicita).

(32) flo .qopore r< Jlurefinorr.ry rpocneKry na uycrofi nJrorIIaAI{ crour co6op Craca
flpeo6paxeurlr... (Illxnoncrcufi)
Lingo la strada oerso il corso Lbejnyj, su una piazza deserta sorge la cattedrale della
Trasfigurazione di Cristo ...

Lungo la strada che porta in corso Litdjnyj st una prazza vuota s'erge la chiesa
della Trasfigu razione di Cristo... (Sklovskij)

(r) Lei B venuto a cercarmi per il grande Hieranimus? (Btzzati)

Bu xo rr.tre no rroBo,qy BeJrI,{Koro Xuepourarr,ryca? (Eyqqaru)
Lei da me a proposito del grande Hieranimus?

04) flrnau c npocr6orc. (Ilylrxuu)
Io da Lei epL ufta ricbiesta

Sono venuto a chiedervi un piacere. (Pu5kin)

'Si nota la tendenza dell'italiano a usare verbi ausiliari e semi ausiliari
per denominare diversi aspetti dell'azione che in russo vengono di norma
marcati dagli awerbi. Cfr.: 

.. j_

05) Dovri tornare ad essere felice, non dovr) finire-cosi. (Telefilm)

On Aonxen cHoBa noqyBcrgoearb ce6s cqacrJII,IBbrM...

Douri sentirsi felice di nuouo...
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4. Il quarto punto iguarda il rapporto tra il dictum (contenuto proposi-
zionale) e il modus ("dir..t. modalita correlative all'attiwtb' del soggetto
pensante), secondo la terminologia di Ch. Bally (cfr. 3, p' 54) Nel testo di
iipo "gerarchico" il modus d esplicito mentre nel testo "attualizzante" una

certa freferenzava al rnodus implicito e sono frequenti casi di modus e

dictum non separati. Cosi in italiano I'espressione esplicita della dipenden-
za del dictum dal modus verbale B pit comune e normale rispetto al rus-

so, dove lo stesso significato viene trasmesso non dai verbi che reggono la
subordinata , ma di parole modali, anteposte (o postposte) al predicato
dittale, formalmente indipendente:

(36) Immagino che Lei abita in un appartamento antico'.' (Esempio reale)

Brr, HaeepHoe, xI,IBere B crapl4HHblx afiapraMeuTax...
Lei, /orse, abita in un appartamento antico

(37\ Moxer, B rocnl{raJrE re6r orse:ru? (Torapena)
Forse, all'ospedale portarti?

Vuoi che ti porti all'ospedale? (Tokareva)

(18) V neft, gl4narr, Kpbuo no.q6rzro. (Crarru)
Da lei, si uede, un'ala d spezzata

Si vede che ha un'ala spezzat?. (Fiabe)

I-lalrzerbio modale non ha, si capisce, le caratteristiche di tempo, di
aspetto e di persona e quindi I'appartenenza della valutazione modale
rimane pii imprecisa, sfumata rispetto.all'italiano. Una caratteristica tipo-
logicamente titttil", a nostfo awiJo, d l'uso frequente dei verbi modali in
ita'liano mentre nelle varianti russe I'espressiviti o la valutazione sono
presenti non a livello lessicale ma a quello intonativo oppufe non sono

espfesse:

09) Ir[ qro xe .f, cnblily s orger? (.{onlaron)
E che cosa sento in risPosta?

E cosa devo sentire in risposta? (Dovlatov)

(40) "Ho KyAa r ee aesy?" - ynvBrtlrcr B cBorc oqepeAr Kn[N'ros (Torapera)'
Ma doue la metter6? Si naerauiglid a sua ooba Klimou.

Ma dove pgievs metterla? si meravigli6 a sua volta Klimov. (Tokareva)

(4I) fte6on cnpourn, rAe naftru E$rlua. (TpuQouoe)

Glebou chiese doue trouare Efim

Glebov chiese dove palcstg trovare Efim. (Trifonov)
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(42) Pagse oro xopoilo, KorAa y oAHoro MnJrJrrrouH, a Apyrofi cql,ITaer xaJIKI'Ie rpouu?
(.IIosraros)
b,.forrc ui brn, che uno abbia i milioni e l'ahro conta gli spiccioli?

E fo.se un bene che uno abbia i milioni e l'alro debba contare gli spiccioli?
(Dovlatov)

Qui ancora una volta abbiamo a che fare con la modafizzazione sogget-

tiva dell'enunciato da parte del parlante che pu6 ricorfere a diverse stra-

tesie offertesli dalla propria lingua. Cfr. due traduzioni di una frase da

Li donna di"picche di-A. Puskin in cui Tomski parla del conte Saint-Ger-
main:

@)\ HaA nurra cMerJrr4cb KaK HaA IIIapJIaTaHoM, a KasaEosa B cBol{x 3anucrax roBopI'IT' qTo

on 6nn ilruoH. (IIYmrun)
Di lui si rideua ione di un ciarlatano, e Casanoua nelle sue Memorie dice che era

una spia.

l. Lo si derideva come un ciarlatano, e Casanoua nelle sue Memorie dice ch'era

una spia.
i. Si pt""d""uno gioco di lui come di un ciarlatano, e Casanova nelle sue Memo-

rie dice addirittur-a che era una spia. (PuSkin)

Nonostante la sua apparente semplicita, la frase russa pone come mini-
mo il problema dell'attiibuzione della valutazione ad una voce (il. nana-
tore-Tlmski-Casanova) ra la ben nota "polifonia" di quest'opera. In ita-

liano questa celata modalitd viene esplicilata, vuoi graficamente (il corsi-

vo), rruoi lessicalmente - con un awerbio intensificatore (sottolineatufa

n#ra). Si potrebbe facilmente attribuire L'apparizione dell'awerbio ad-

dirittura alla scelta arbitratia del traduttore, sennonch6 questo operatore

compare anche in altri tesd, ben diversi per la loro stilistica e stesi owia-
menie da altri traduttori. Cfr., per esempio:

(44) flonrra MeHr npgcr,rT: CKaxr{ r,tM, He HaAo. f cra:al, MaTL paccTpogJlacb, oTeII KanJIIl

npil HI,IMan ( flerPYurescxar).
rtbna mi ilt*ii' a4ti non serue. Lho detto, mia madre i rirnasta rrzale, mio padre

prendeua le sue gocce.

Polina pe.i mi chiede: digli non ne abbiamo bisogno. Lho detto, si, mia madre

pcre d r]masta male, mio [adre ha addirittura preso le sue gocce. (PetrusheVskaja)

Forse in casi simili si potrebbe parlare di una modalitd particolare, di
una valvtazione del fatto comuniCato da parte del parlante (non d una

semplice constataziofie), che in russo,pud ess-eiE bspressa in.modo diver-

So du['imliano, prima di tutto con dei mezzi grammaticali e prosodici
(i'aspetto imperfettivo,l'intonaziane, I'accento-logico). In italiano questi

elementi del ienso vengono invece espressi preferibilmente con dei mezzi
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lessicali. Cf. un altro esempio di una simile modalizzazione soggettiva del

testo italiano:

(45) Kar<-ro pas t Inerr c pyxret rlo BbIcoKoMy 6epery y35sro-!3epa' Vrrll s ror roA

neo6lrqafino pa3xr4pexr{i prx 6r,tlo MHofo, B Hn3r4HaX rlacTo fioflaAanucs 6eracr't, I!
oxora 6rr:ra:rerxofi u pa.qocrnofi. (Ka:aroe)
IJn giorno *, n, ondiuo con faclle lungo I'argine alto d'u\x h]go strctto. Q.uell'anno
le aiatre erano straordinariimente grasse e-in stragrande quantiti; nelle bassure

spesso si trooauano dei beccaccini, e la caccia era facile e gioiosa'

Fucile in spalla, me ne andavo un giorno lungo- I'argine pir) alto d'un lago piut-
tosto stretto. Quell'anno le anatre erano straordinariamente grasse e in stragran-

d" q"'*titil 
""11. 

busrr. pg1 si trovavano spesso dei beccaccini, sicch6 Ia caccia

era lacile e gioiosa. (Kazakov)

Infine, una maggiote "attualrzzaziorte" del testo russo si-puo vedere

nell'assenza della JJncordanzadei tempi, nell'abbondanza delle forme del

Dfesente. che awicinano la narfazione al lettore. Cfr. due frammenti dal

punto di vista della loro organizzazione sintattica:

(46) .fl eapyr nonyMaJr, qro ecJII'l ee Her Ha Karepe, a c Karepa 3aMerqr uofi rpouaps,

no.rryMarc! rrro s xoqy exarb, t{ np4craHyr x.6ep91y' (Ka:ar<on). . ..
Worriro*rntuEi-pensate., , ti l,ri ,or.c'b sul battello, e dal bat.tello uedranno la

mia lanterna. prrrrirnro cba uoglio andare e si auuicinerannrt alla riua

Improwisamente pcnsat che cosa sarebbe-accaduto se, sul battello, lei non ci fosse

,iuiu . ,", u bo.di aycssc!9_yi$a la mia lanterna: avrebbero pensato che volessi

partire e si sarebbero awicinati alla riva (Kazakov)

Nel testo russo una forma verbale b al passato, due sono al presentr e
tre al futuro, mentfe nella traduzione ci sono un passato remoto' tre tor-

me di condizionale passato (futuro nel passato), due piucheperfetto con-
giuntivo e un imperfetto congiuntivo." Inoltre, molto significativaln questo senso risulta essefe la stessa pre-

senza nel sistema g;ammaticale italiano del modo congiuntivo, che serve

par exellence per legafe, per "congiungere" tra di loro gli elementi di un

in.,nciato .o-pl.rr5 e che prima li tntto d rivolto, per cosi dire' al testo

stesso e non alla tealtd' extralinguistica.
Riassumendo possiamo concludere che la sintassi italiana d pii gerar-

chica rispetto a quella fussa, I'accento cade sui legami sintattici che orga-

nizzanoiu cut"ni del parlato, anzi, i, ruolo pir) importante spetta-ai rap-

pofti di origine logica: finali, causali, consecutivi, concessivi, condiziona-
ii. Lipoturrl predomina rispetto alla panta.ssi. I rappolti logici vengono
instarjrati, come abbiamo visto, ancht ffa gli enunciati formalmente indi-
pendenti. Esiste una disparith, una disuguaglianza comunicativa a secon-

ia del grado di importan z^ naffativa. vengono usati costrutti con partici-
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pio e gerundio, subordinazione di tipo relativo.
Negli esempi russi, al contrario, d tipica lfassenza di gerarchia sintag-

matica, i rapporti di tipo subordinato hanno un ruolo pir) modesto, sono
comuni, per cosi dire, le sincopi nel tessuto sintattico del testo. La sinte-
ticitd sintattica sui generis del testo russo consiste nel fatto che vengono
spesso omesse tutte 1e caratteristiche che possono essere ricavate dalla
situazione: gli indizi temporali e aspettuali (cfr. I'omissione del verbo e la
sua sostituzione con preposizioni e awerbi), elementi di modus, indica-
zioni di persona (cfr. la ben nota "l'impersonaliti" del testo russo); esiste
una tendenza al, frazionarnento e alla segmentazione. Si pud inolffe osser-

vare che, mentre in russo gli oggetti si uniscono spesso intorno ad una
situazione chiusa in sB, formando una specie di legame "materiale" e

quindi concentrando l'attenzione sull'oggetto, in italiano in primo piano
risulta essere una certa telazione, un legame non tanto materiale quanto
logico, mentale in modo che al ceni:ro del testo si ritrova il soggetto cogi
tans, I'agens.

RoueN Govonurno
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