
QUALCHE CONSIDERAZIONE SULL'USO DELL 9 ACCENTO GRAFICO 
iN ITALIANO 

FELIX BOBADILLA E. 
Área de Italiano 

0.1 i 1 proposito di questo lavoro e apportare schiariment: ad a lcun ¡ concetti espressi 
da Grazia Vitale nella sua an9lisi sul problema dell'accentoqrafico.(l) Allo stesso tempo 
cerchero di approfor.rl:. e i dati forniti e situarli in una prospettiva che corrisponda meqlio 
aql i orlentamenti del la 1 inquistica odiernao 

0.2 Credo che soro beneficioso,per ottenere maqqioreesatezza ,applicare ai concetti 
dell'art:colo citato,i metodi e i mezz¡ della fonoloqia. (2) 

Comunque.,prima di analizzare l'artlcolo basandoci su questi orientamenti,commen
tero alcune affermazioni fatte dall'autrice e da altri studiosi della linqua ¡taliona. 

0.3 La Vira le inizia il suo articolo affermando: "Nella linqua 1taliana (o .. ) non si seqna 
l'accento tonico ad accezione delle parole tronche e di alcunimonosillabi". Dopoaqqiunqe: 

alcuni, dicono che sempiHica molto l'ortoqrofio"; mo lei non e d'accordoeoppoqqia 
l'opinjone opposta,delia maqqioronza,secondo le sue porole,laquolesostiene "'" che 
cio va a discopito di uno pronuncio esatto'', (3) 

OA Vediamo odesso il qiudlz¡o del Provenzal (4); "Le parole dello nostro linquo 
sono,;n qmndissima maqqioranzo piane. Perclo 1' accento ,di reqolo ,si scríve sol tonto sul
le parole tronche quondo terminono con una vocale,equalchevoltaanchesullesdrucciole". 

O S Eccone un altro~ L'¡taliono ~e una delle linque piú avare,nell'uso dell'accento 
scr~tro; lo seqna infatti_.per obbliqo,.soltonto sulle parole tronche \ondro,Gmo, , .. ) e inol
tresu cert¡ monosillabi che occorre distinquere do oltri di identica forma madi siqnificato 
drverso,c;oe lo.o orr:onimi ' (5) 

0.6· Comment;ámo adesso queste opinioni: Al Provenzal non si presento alcun dubbio, 
perché le parole nella straqrande maqq;oranza_,venqono pronunziate piane,cos'i che il seqno 

( 1) V 1ra1e. G"az;a¡ "Qua le he partícoianta 1 ing~.;lst:ca" (1 ). in Id íoma,4/l965, Hueber 
Mangoíd, München, Germen ,a. 

(2) li rermme fonoiogéa si applica qui nel senso dato daiia Scuoia d1 Praga e i suoi 
seguacl~ · ''Fonología e ia d:sc::piina linguistica che si occupa del lo studio del la funzione 
degli elementl fon1ci del le Hngue,vale a dire.studia i suoni dal punto di vista del loro fun
zionamento nel lmguaggio e il loro impiego per formare 'segni linguistíci", Alarcos,Fono
Íogla Española,Editorial Gredos,.l965,4a ed.,p. 25. Da vedere questo stesso autore, 
pagg. 25-38 e Martinet,André; La linguí.stica sincrónica;Ed. G red os, 19 71, reimpresión, 
pagg. 42 140.. ' 

Gli autor.i italiani di grammatiche normative e i dizionari adoperano ancora il termine 
fonología come sinonimo di fonética: "E' la parte delia grammatica che studia i suoni 
di una lingue e ií modo piú corretto di esprimerli con i segni dell'alfabeto. Anche: fonetica 
(V.)'', Ceppellini.Vincenzo; Dizionario Grammaticale, lstituto Geografico De Agostini, 
Novara, IV edlzione, 1962. , 

(3) Vltale op"cit.,p. 178. 
(4) Provenzai.Dino¡ Soie Nuovo; Edizioni Scoiastiche Mondadori,l965,p. 24. 
\5) Fochi,F:anco, L'ltai1ano facile,Feitnnelií, 1966,p. 67. 
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qrafico ~ messo automaticamente sulle tronche. Detto altrimenti,eqli considera l''accento 
come un elemento diacritico,sprovisto di valore distintivo. (6) 
0.7 Si deve pero far caso dell'importanza del seqno qrafico,che in italiano rappresente
rebbe l'accento funziona.le (7). La difficolta del la corretta accentuazione non si presenta 
soltanto aqli italiani,ma soprattuto aqli studenti ·stranieri che lo imparano come secando 
linqua. 

0.8 In questo lavoro user'O il termine -prosodema- (8),benché non si trovi attestato in 
italiano. 1 contrasti (9) che si fanno sulla base dei prosodemi tronchi,dal nostro punto di 
vista,si trovano quasi a rnetd risolti perché manca soltanto 1 'identificaziones dell'altro 
membró,se si tratta di UIJ prosodema piano, sdrucciolo o bisdrucciolo. 

prosodemi piani 1 prosodemi tronchi 

1 • amo amo 
parlo 1 parlo 
sen ti 1 • sent1 

prosodemi tronch i 1 prosodemi piani o sdruccioli ? 

libero 1 libero 
1 esaqero 1 esaqero 

Quando si tratta di elementi lessicali di uso frequente,qli italiani non sbaqliano e 
accentuano correttamente: /!Íbero/, /ezáqero/ (10). Ma il sentimento linquistico non in
terviene molto quando si tratta di parole meno frequenti e dubHano: Si pronunzia Núoro o 
Nuóro? 

0.9 Questo problema che si presenta aqli üaliani;e assai qrave per qli stranieri e 
innanzi tutto per i cileni e parlanti di spaqnolo·inqenere,perchéunaqranquantita dicoqnati 
(11) differisce dall'accento: 

(6) "Si chiama tratto distintivo qualsiasi caratteristica fonica suscettibiledidifferen:a:;are da 
sé stessa il significato di una paro la", Alarcos, op. cit., p . .42. 

(7) L'accento funzionale ha un valore linguistico distintivo. S¡ veda: Capi!·ulo VI, 

Acento y tónos 1Martinet,op.cit.,pagg. 141-160. 
(8) "L'unita significativa mínima differenziata da un tratto prosodico si chiama 

prosodema", Alarcos,op.cit.,p. 88. 1 prosodemi ricevono anche il nome di -fonemi supra

segmentali-. Nella fonología americana si chiamano -fonemi accentuali- Suprasegmentale 

e una paro la che 'non si trova attestata in ital iano,ma i 1 suo u'so e essenziale· in 1 inguistica. 
(9) Si doro il nome di contrasto, al raffronto di due parole differenziatedall'accento. 

(10) Le sbarre verticali racchiudono le trascrizioni fonologiche. 

{11) Le parole che hanno corrispondenze fonetiche e semantiche e che proven~no da 

una 1 ingua comune si eh iamano -cognati-. 
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italiano 

/líbero/ 
/órdino/ 
Icé lebro/ 
/áqito/ 
/dísputa/ 
/fortúito/ 
/dámokle/ 

spaqnolo 

/libéro/ 
/ordéno/ 
/eelébro 
/axíto/ 
/dispúta/ 
/fortuíto/ 
/damókles/ 

L'elenco. di queste differenze potrebbe continuare a lunqo,cosí che il seqno qrafico 
risparmierebbe molti sforzi e non permetterebbe le storpiature della linqua italiana. 

OJO L'opinione di Franco Fochi non e molto dissimile a quella del Provenzal ene dif
ferisce soltanto perché,secondo si puo interpretare dalle sue affermazioni,crede che 1 e 
forze interne del la 1 in qua permettono tra lose iare 1 'uso dell'accento qrafico. Noi sappiamo 
in vece ,da Saussure in poi ,che la qrafia costituisce un fattore es terno e ind i penden te dalla 
linqua (12) 

Cerne si vede,ci sono raqioni pratiche che fanno desiderabile l'uso del seqno qra
fico, 1 suoi vantac¡c¡i sarebbero: 

- Un proqresso p¡ ú rapido per e¡[ i stran ieri che imparano 1' ita 1 iano, all 'accentuare 
correttamente tutte le parole. 

- Le confusi oni e storpiature d,eql i ita 1 ion i fin irebbero. 

Riprendendo l'anal isi ,posso di re che non c'era da stupirsi se Fochi attribuiva un 
uso fisso all'accento qrafico sulle parole tronche. Per quel che riquarda i monosillabi,lui 
trova accettabile il suo impiec¡o perché cosí si dintinquono c¡[i omonimi: 

do,prepos[z¡one articolata, /da/ 
da,terza peosona se¡. del pres.ind. di dore. /da/ 

che,pronome relativo 1 invariabile, lke/ 
ché, conc¡. causale = perché, lke/ 

0.11 La Romacmoli oppoqc¡ia i'uso del seqno diacrítico per il suo valore funzionale: 

Ouontl di no' ,qiunqendo con la propria macchina in un bel paesino sconosciuto del la 
nostra bellissima ltoHa.non se ne sono immediatamente inimicati qli abitanti storpiando, 
innocentemente,il nome del loro natío loco? Una soluzioneci sarebbe( ... ),mettere il sec¡no 
dell'accento tonico (nei libr:,ne¡ c¡iornali,nec¡li atlanti,nelle tabelle stradali) su tutte Je 
parole sdrucdole e bisdrucciole che sono appena un terzo delle parole italiane. (13) 

(12)" ... benché la grafia sia per sé stessa strana al sistema interno;e impossibile 
fare a meno di un procedimento adoperato di continuo per ·rappresentare la lingue; bisogna 
comunque conoscere ia sua utilít'a,i suoi difetti e i suoi pericoli",Saussure; Curso de Lin
güística General,ed. Losado. 

(13) Romagnoli,Anna Maria; Manuafe di Pronuncia,dizioneeorticolazione,ed.A.P.E., 
Mi iano, 1964,p. 5. 
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L'opinione della Vitale conferma queste ultime considerazioni: " il rischio si 
estende sovente aqli italiani stessi i quali,spesso,non sanno come pronunciare alcune po
role ( ... ),storpiano nomi di citta,di monti,di casati; per esempio: Nuoro invece di Núoro; 
Fríuli invece di Friúli; Madonie invece Madonle" (14) 

0.12 Quindi,la Vitale fa qiunqere la sua critica alle qrammatiche italiane che non si so• 
no messe d~accordo per fare obbligato~io l'uso dell'accento grafico quando si producono 
"strane combinazioni" (15Lcioe due parole con la stessa qrafia ma pronunziate diversa
mente. 

L'autrice aqqiunqe: "Aicune considerano l'accento obbliqatorio e sono cateqori
che,parecchie dicono che e consiqHabile seqnare l'accento; altre, in fin e si limitano ad 
"accennare" che "alcuni mettono l'accento". 

Finisce l'articolo con un'esortazione: 

"Mettiamo l'accento sulle parole che possono far sorqere dubbi,equivoci e,ta lvolta, 
quai ! Non si tratta che di un minuscolo seqno,qrazie al quale si quadaqnera in esattezza, 
in precisione ed in chiarezza" (16) 

L'acc;ento funzionale 

1.0 Prima di studiare !'elenco di parole presentato da Grazia Vitale,bisoqna chiarire il 
concetto d'accento che useremo. Quando in questa critica si parla di accento,non ci dfe
riamo al fattore fisioloqico,cioe allo sforzo muscolare dato al nucleo sillabico,i 1 e¡ u a 1 e 
conferisce a una silla ba un r il ievo part icolare con ri spetto a lle a 1 tre che fonno parte de lla 
parola. Questo'e un problema di fonetica che considera l'accento nelle sinqole parole e 
non dentro il sistema qenerale della linqua. 

Delimitazione e scopi di questo lavoro 

l. Si foro uno studio dell'accento fonoloqico nella parola,considerata tradizional
mente come 1' elemento portatore di contenuto semontico che,nei testi scritti,si trova sepa
rato da spazi vuoti. (18) 

2. La porolo,definita in questo senso,verra studiata in pos1z1one statica,senza 
che ci sia nessun riferimento né a parole foniche,né a fonetica dinomica. 

3: Üqqettivi: Dirnostrare l'irnportanza del seqno qrafico nelle parole sdrucciole e 
bisdrucciole. 

(14) Vitale,op.cit.,p. 178 
(15) lbid.,p. 178 
(16) lbid.,p. 178 
(18) Vedi quello che dice Pierre Guiraud sul concetto ·'di perola in: la Gramática, 

EUDEBA,1964,pagg. 18-19. 
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1.1 Abb;amo stabilcto che qli spostamenti d'accento portano uno differenza di siqnifi
cato (19),vale a dire, esso e considerato in funzione della relazione che si stabilisce tra 
due parole che si mettono a confronto e che si differenziano soltanto dalla posa dell'ac-
cento,tserr.pi: 

11 111 

"' porto 1 porto 
. \ 

pettmo 1 pettino ca pito 1 ca pito 
taqlio 1 aaqlio col loco 1 col loco destino 1 destino .. 

1 manqio libero 1 libero 1 manq1o ancora ancora 
. ' 1 arrivo capitano 1 capitano (20) arnvo 

invecch io 1 invecchio 
invito 1 invito 

Osservazionl 

l. D~ tutte queste parole che si trovano in contrasto,si possono pronunziare corret
tomente senzo sboqliare laccentuaz¡one,soltanto le parole tronche e le parole piane bisil
iobe. (21) 

2. 1 contrasti del la secando e del lo terza colonno ci presentano serie difficolta 
perché.escludendo ¡ termini tronchi:le altre parole possono essere piane,sdrucciole o bis

drucciole. Detto oltrimenti,i problemi perla cotretta accentuozione s'iniziano quando dob
b¡omo pronunziore parole che hanno piú di due sillabe. 

3. Se non si possiedono solide conoscenze delsistemafonoloqico italianoequesto 
occade anche oqli itolofoni (22). 'e ossai probobile che non si sappia qual'e l'.accentuazio

ne di un qron numero d: termini di treo piú sillabe. 

4. Se qli student¡ stronre,; (23) trovossero t,~nseqno qraficosulleparole sdrucciole 
o bisdrucciolele possibilita di storpiarle non si presenterebbero. 

( 19) ''La funz ene dei ¡'accento e essenziaimente contrastante 1 V a i e a dire',contrí
bu sc:e aiia individuai¡zzazrone deila parcia o deiia unlto'che e carotterizzata in contrasto 
con ie ait.e urtcta dello stesso tlpo 1 rappresentateneiia stessaemíssione fonica" .. Martinet, 
E1ements ot genetai amguisttcs, Chacago; l966,p. 83. 

(20) /pé ttino/, /kói loko/ /!abeto/. /kapíto/ (d1 ca pire) . /káp1to/ ( d: ca pitare} , 
/kapitéino/ (n ) , /kápitano/ (di ca pitare), /desrí'no/ (n.), /déstíno/ (di destare) , /ankóra/ 
(avv di temp~) , /ánkora/ (arnese di ferro). 

(21) Alcuní moncsrllabi portanó un segno grafíco per dífferenziare le vocali strette 
dalle iarghe. 

(22) "Ne·l 1939 íi piú tenace e noto srudioso di iingulst1ca'ltaliana,BrunoMiglioríni, 
poteva giustamente asserire che ín ltal¡a,dato ll persistere dei dlaietti come sistemi lín
guistic. adoperatí neiia vita prlvala e sem;pr::vata;non esisteva un idioma popoiare comune", 
De Mauro TuliioSto~ia aingu s·;¡ca'dell'ltalia un1ta,Editori Laterza, 1965,p. 101. 

(23) D'ora n poi.pariiamo soitanto dei cileni che studiano itaiiano. 
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1.2 L'italiano,lingua dall'accento libero. (24) 

La caratteristica che possiede l'itoliano di mutare siqnificati con lo spostamento 
della si liaba messa in rilievo si deve al suo accento libero. 

Per comprendere la qran portata della posizione dell'accento,metteremo a raffronto 
l'italiano col francese,linqua che ha un accento fisso (25),quindi ,senzo funzione contras
tante. 

Metodología 

l. Ouesta analisi comparativa comprende tutte le forme semplici dei verbi reqólari 
e irreqolari del la prima,seconda e terzo coniuqazioni. (26) 

2. Si baserb sulla struttura fonica dei paradigmi verbo 1 i,considerando le emissioni 
divise in si llabe. 

3. Si presenteranno le sequenti tabelle: 

-Tabella A: mostra il paragone tra i verbi italiani e francesi. 

- Tabella B : corrisponde a i verbi dalla variante sdrucciola. 

-Tabella C: mostra gli schemi ridotti delle due tabelle citote primo. 

TABELLA A. (27) 

Indicativo - 4 - 3 - 2 - 1' - - 4 - 3 - 2 - 1 -

presente 

passato 
remoto (29) 

parlo 
parli 
parla 
parliamo 
parla te 
parlan o 

parlai 
parlas ti 
parlo 
parlammo 
parlaste 
parlarono 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

je parle 
tu parles 
il parle 
nous parlons 
vous porlez 
ils parlent 

je porlai 
tu parlas 
i 1 parla 
nous parlomes 
vous porlotes 
i ls porlerent 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
/ 
1 
1 
1 

(24) Si chiama accento libero perché la sua posizione e ·imprevedibile,Martinet, 
Lingüística sincrónica,p. 143. 

(25) Malmberg dice che la posizione dell'accento puo essere fissa ed e dete·rminata 
dalla;struttura fonica del gruppo. Lui aggiunge: "In francese,questo accento cade sempre 
sull'ultima si liaba", La Phonétique,Presses Universitaires de France,1960,p. 96. 

(26) Fonti: Provenzal,op.cit., pagg. 127-190; Zingarelli,Nicola; Vocabolario de 11 a 
lingue italiana,ed. minore, pagg. 1-40,fino alfa perola Anidride. 

(27) La coniugazione di alcuni tempi verbali sara sufficiente per mostrare il proce-
dimento adoperato. . 

(28) 11 presente del congiuntivo,il passato remoto irregolare e ('imperativo líanno la 
stessa accentuazione del presente indicativo. 

(29) 11 pa ssato remoto dei verbi irregolari del tipo: accendere, cogliere, conoscere, 
hanno l'acc:entuazione de!,.presente indicativo. -
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··4·-3~2-1" - 4 - 3 - 2 u 1 -

futuro 

parlero 
par lera i 
parlera 
parleremo 
parle rete 
parleranno 

1 
/ 
1 

1 
l 
1 

re ,porlerai 
tu parleras 
il parlera 
nous par le ron 
vous parlerez 
ils parleront 

S 

1.J Osservazionl 

L 11 francese possiede una sola accentuazione e questa ~tronca. 
2. L'accentuazione predominante dei verbi italiani e piano. (30) 

1 
1 
l 
1 
1 
1 

3, Allo stesso tempo si verifica la sua variabilita; quasi tutti i tempi hanno per lo 
meno una forma sdrucciola. 

1,4 TABELLA 8, 

1 verbi sdruccioli~ li chiamiamo cosí perché l'accento,sistematicamente,cade su ll.a 
terza si liaba nelle tre persone del sinqolare, Le prime due persone del plurale conservano 
la pronunzia piana,.mentre la terza persona plurale sposta il suo accento dalla terza sil
laba,.che era laccentuazione dominante del qruppo anteriore,alla quarta. 

Indicativo 
presente 

aqito 
aqiti 
aqita 

Congiuntivo aqitiamo 
Presente aqitate 
Imperativo aqitano 

• 4 - 3 - 2 - 1 -
j 
1 
1 

1 
1 

/ 

Ho fatto una ricerca sistematice nel diiionario (31) per sapere,statisticamente,qual'e 
la loro frequenza relativa (32) con rispetto elle forme date nella tabella A. 

1 verbi che ho trovato con questa accentuazione sono: 

abbarbicare accercinare addebitare · aggiudicare al lineare 
abbeverare acciottolare addomest icare agglomerare a lluc iqnolare 

abbindolare accoccolarsi adoperare agglutinare a Iterare 

abbozzolarsi accomodare adulterare aggomitolare amalqamare 

abbrustolare accottimare a erare aggrumolare ammammolarsi 

abdicare accred itere affascinare aoouindolare amplificare 

abi i itere accumulare affumicare agitare amputare 

abitare acetificare affusolare aqognare ancorare 

abominare acidificare agevolare alberare anfanare 

abroqare acidulare ageminare al ita re 

accelerare acuminare a9gangherare a lla ppo lar e 

{30) L'a<:centuazione piona si trova nel 90% dei campione preso. (508 verbi) 
(31) Zingarelil op.cit,_pagg. 1-40. 
(32) Si parla d frequenza relatjVC perché si e preso un campione; il risuitato pu~ 

ut1 i izzars i come i potes i di iavoro. 
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1.5 Osservazioni 

l. Tutti i verbi che hanno l'accentuazione sdrucciolaappartenqono olla prima 
coniuqazicne. 

2. Ouesto qruppo di verbi costituisce circo il 10% del totale. (508 verbi) 

1.6 TABELLA C. 

Schemi ridotti dei verbi italiani (33) 

Accentuazione besica Variante sdrucciola 

- 4 - 3 - 2 - 1 - - 4 - 3 - 2 - 1 -
Indicativo la 
Pres.piano 2~ 
lmperfetto 3a 
Passato Remoto 1 a 
irreqolare. . 2a 
Cong.presente 3a. 
Imperativo 

Passato remoto 
reqolare. 

Condizionale 

la 
2a 
3a 
la 
2a 
3a 

la 
2a 
3a 
la 
2a 
3a 

1 
1 
1 
/ 
1 

1 

-4-3-2-1-
1 

l 
1 

1 
1 

1 

- 4 - 3 - 2 - 1 -
/ 

1 
1 
1 
/ 

1 

Indicativo 
presente 

Conqiuntivo 
presente 

Imperativo 

futuro 

ConQiuntivo 
lmperfetto. 

la 
2a 
3a 
la 
2d 
3a 

la 
2a 
3a 
la 
2c 
3a 

la 
2a 
3a 
la 
2a 
3a 

1.7 Osservazioni che si possono ricavare dalle tabelle presentate. 

1 
1 
L 

1 
1 

1 

- 4 - 3 - 2 - 1 -
1 
1 
1 

1 
1 
1 

- 4 - 3 - 2 - 1 -
j_ 
1 
1 

1 
1 

1 

l. Statisticamente,circa il 10% dei verbi sono sdruccioli (53 verbi su 508). Ci sono 
allora,ipoteticamente (dal momento che tutti questi verbi possono presentarsi coniuqati nel 
sistema),583 possibilito di pronunziare forme sdrucciole o bisdrucciole. (34) 

(33) Si !'Scludono di questa tabella i verbi: dore, fare, potere, sapere. 

(34) 1 tempi sdruccioli sÓno tre: presente indicativo,imperativo e presente congiun-
tivo. 
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?.. E'vero che non si pu~ parlare di norme,avendo sotto i no•striJocchi questi schemi, 
benché in un certo senso potremmo essere tentati a trovarle: 

Abbiamo quattro tempi verbali con un'accentuazione ·comune~ il condizionale, 
basicamente uquale (tranne la prima persona sinqolare); l'imperfettodel conqiuntivo ha l'ac
centu<ftione besica (meno la prima persona plurale). T utto questo somma sei tempi con la 
stessa norma d'accentuazione. 

3. Comunque,rimanqono tre tempi che scappano a questa reqolarit~ estema e non si 
possono dare norme, almeno in italiano. Ouesto non vuol dire che non ci sia un ordinf: in
terno nelle strutture della linqua perché altrimenti non avremmo altro che caos e confusio
ne (35) 

4. Adesso,se consideriamo come modelli per determinare le varianti d'accentua
zione,i paradiqmi verbali analizzati,dobbiamo concludere ·che l'accentuaziones predominan
te e piano e che qli spostamenti sulla terza e quarta sillaba sono siqnificativi,circa il 25% 
(36) 

1 .8 Ecco gli schemi rlcavati dalle sintesi 

· Sei sintesi e trentasei un ita accentua li (37) 

l. Un ita accentua li piane 
2. Unita accentuali sdrucciole 
3. Unita accentual i tronche 
4. UnitÓ accentua li bisdrucciole 

22 
8 
5 
1 

. ' 
c~oe . \ 

CIOe 

cioe . \ 

c•oe 

il 61,1% 
il 22,2% 
ill3,8% 
il 2,7% 

2.0 Analisi dell'elenco di parole dell'articolo di Grazia Vitale 

Come abbiamo ormai stabilito la liberta d'accentuazione in italiano e la frequenzo 
relativa del le unita accentuali nei paradi~mi verbali,ritorniarnoall'articolo della Vitale per 
anal izzare la 1 ista di omonimi presentativi. ' 

2.1 Noi sappiano che 1 'accento funz ionale provoca un contrasto tra prosodomi : 

a. tronchi 1 piani 1 1 1 

b. tronchi 1 sdruccioli 1 1 l. 
c. piani 1 sdrucciol i 1... 1 .!... 
d. piani / bisdruccioli L 1 .!... 

L 1 elenco si riferisce ai casi "e" e "d". La distribuzione che si presenta della 
lista di -omonimi- e personale. (20 casi su 40). 

(35) Ci sono serie indagini per determinarne la sua posizione basandosi sui morfemi 
"accentogeni" e "'non accentogeni". Vedi: Garde, Paul, El acento, EUDEBA,l972. 

(36) Come si e insístito prima,questi ris~ltati percentuali servono'come ip'otesi :d¡·· 
lavoro per studi piú approfonditi. 

(27) "Nella maggioranza del le lingue,l'unita accentuale equello che di solito viene 
chiamata parola",Martinet,La lingüística sincrónica,p. 81. 
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2.2 

l. 

2. 
* 3. 

*4. 

5. 

6. 
7. 

*8. 

9. 

1 o. 

11. 
12. 

*13. 

*14. 

15. 
*16. 
17. 

* 18. 

19. 
*20. 

2.3 

l. 
2. 
3. 

Contrasto: 1 1 

Abbaino finestra di uno ..... # 
soffitta 

Altero superbo,fiero ...... '# 
Alza ti part.passato di ..... # 

alzarsi 
Ambito port.passato di ..... 

ambire. 
Ancoro avv. di tempo ....•. # 

1 

Abba ino 

Altero 
Alza ti 

Ambito 

Ancoro 

(38) 

pres.conq. di abbaiare. 

pres.ind. di alterare 
_f. imperativo di alzarsi 

spazio circoscritto. 

strumento per fissore le navi al 
fondo. 

2. pres.ind. di ancorare. 
Arrotino = persona che orrota ... # Arrotino conq.pres.di orrotore 
Attacchino = persona che mette ... # Attacchino= conq.pres. di attaccore 

i monifesti 
Armoti = part.passato di ..... # Armo ti imperativo di ormorsi 

Auquri 

Bocino 

Balzano 
Becchino 

Benef1ci 
2. 

Copita 

Compito 
decad~ 
desideti 
destino 

Frustino 
Nutriti 

Contrasto, 

Abitino 
Copita no 
Popo la no 

ormorsi 
voti,fe licitazioni .... # Auquri 

2. 
piccolo bacio,cavita # Bocino 
per roccoql iere 1 'oc qua 
strono,copriccioso # Balzano 
persono che seppel- # Becchino 
lisce i morti. 
opere di bene. . . . . . Benefici 
ind. pres. di bene-
ficiare. 
port. passato di ...• # Copita 
ca pite 
persona educata .... 
pres.ind. di decadere 
aspirozioni 
sorte e ind. pres. 
di destinare. 

Compito 
decade 

# desideri 
# destino 

piccola frusta ...... # Frustino 
Nutriti port. passato di .... # 

nutrire. 

1 1 1 

.indovini 
pres.ind. di auqurore. 
conq.pres. di baciore. 

ind.pres. di balzore. 
conq. pres. di beccare. 

persone qenerose. 

ihd. pres. di capitOie 

lavoro da esequire. 
spozio di dieci qiorni. 
ind. pres. di desiderore. 
conq. pres. di destare. 

conq. pres. di frustare. 
imp. di nutrirsi. 

vestitino ........ # Abitino pres.conq. di abitore 
capo,comandante .... # 
persono del popolo .. # 

Capitana = ind. pres. di capitare. 
Popolano = ind. pres. di popolore. 

(38) Lo schema dei contrasti e personale,includendo !'asterisco che 'e stato messo 
per segnare i verbi. 11 Numero '2' 1' ho messo per indicare le accezioni 'forme v•rba 1 i' 
che mancavano nell'elenco e che bisognava metterle per provare la teoria della frequenza 
verbal e. 

(39) Zingarelli,op.cit.,pagg. 350-370. 
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2.4 lnterpretazione dei dati forniti. 

l. Soltanto il contrasto tra prosodemi piani 1 sdruccioli sarebbe produttivo 
1n ita liono,mentre quello tra prosodemi piani 1 bisdruccioli avrebbe una frequenza mí
nima. "(37 casi ,il primo contrasto; 3 casi il secando). 

2. Troviamo che~ molto interessante conoscere la produttivita dei verbi in questi 
confronti. 

Nell'elenco completo che appare in ''Idioma" ,osserviamo la sequente percen'
tuale di contrasti (su 40 casi): 

a. Contrasti basati sulle forme verbali: 36, cioe il 90% 
b. Contrasti basati sulle altre parole senza intervento delle forme verbali: 

4,cioe il 10%. 

3. La frequenza dei tempi verbo li e la sequen te: 

Presente lnd icativo 
Participio Passato 

· Presente Conqiuntivo 
Imperativo 
Infinito 

¡a 
11 
9 
3 

2.5 Per verificare quanto si e detto rispetto olla produttivit~ delle forme verbali e dei 
loro contrasti in italiano,si faro inoltre una ricerca sistematice nel dizionario (39) basandosi 
su un campione preso per caso. 

11 confronto si farb tra prosodemi piani 1 sdruccioli perc~é-·corrispondonoalle 
unita accentuali non seqnate dall'accento qrafico e percio sottoposteai dubbi dei parlanti. 

prosodemi .L 1 L_ -

L Gabbano cappotto qrossolano # Gabbano pres" ind di qabbare. 
2.: Galoppino chi corre su e qiú # Galoppino conq.pres. di qaloppare. 

in servizio altrui 
3. Garbino vento che soffia tra # Garbino conq.pres. di qarbare. 

ponente e mezzodl. 
4. Gazzerino celeste # Gozzerino conq.pre::;, di qazzerare (40) 
5. Generino dm di qenero # Generino conq.pres di qenerare. 
6. Germini dm pi di qerme # Germini pres.ind. di qerminare. 
7. Gessino dm di qesso # Gessino conq.pres. di c¡essare. 
8. Gett in o dm di qetto # Gettino conq.pres. di qettare. 
9. Ghioccino dm di qhiaccio # Ghiaccino conq.pres. di qhiacciare. 

1 o. Ghiqnino dm di qhiqno # Ghiqnino conq.pres. di qhiqnare. 
11. Ghiribizzino dm di qhiribizzo # Ghiribizzino = conq.pres. di qhiribizzare. 
12. Ginqi 11 ino dm di qinqillo # Ginqi llino conq.pres. di qinqi llore. 

(40) 11 verbo gazzerare appare in Amador,dizionario itaiíano-spagnolo,ed. Sopena. 
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13. Giochino 
T4. Gioiellino 
15. Girellino 

2.6 Conclusioni 

dm di qioco 
dm di qioiello 
dm di qirello 

# Giochino 
# Gioiellino 
# Girell ino 

conq.pres. di qiocare. 
conq.pres. di qioiellare 
conq.pres. di qirellare. 

Alla domando che abbiamo fatto aqli inizi del lavoro: E' importante seqnare in ita
liano con un accento qrafico le parole sdrucciole e bisdrucciole, per distinguerle dalle 
piane? 

Basandoci sui sequenti arqomenti,dobbiamo rispondere che il suo uso e molto con
veniente: 

l. Ragioni che riquardano la struttura del la linqua: 

a. In italiano l'accentuazione predominante e piana,61,1%. Non si possono,pero,las
ciare da banda le unita accentuoli sdrucciole e bisdrucciole che costituiscono il 
25% press'a poco delle parole italiane. 

b. La maqqioranza dei contrasti si fa sulla base di elementi verbali. Nell'elenco for
nito da Grazia Vitale,il 90% dei confronti corrisponde al le forme verbali,special
rnente nei due presenti. Neqli esempi che ho presentato, circo i 1 20% corrisponde 
alle distinzioni p. piani / p. sdruccioli. 

2. Ragioni che riquardano l'uso dell'italiano: 

a. Ambiente italofono: Gl i autori citati;Romaqnol i,Vita le,Miql iorin i, a Hermano che si 
sollevano dubbi e titubanze quando si tratta di pronunziare parole poco conosciute 
(41). , 

b. La linqua italiana inseqnata aqli stranieri sarebbe rapidamente imparata con la sua 
accentuazione corretta,come lo vediamo in ispaqnolo,linqua che non presenta dif
ficolt'b nella sua accentuazione., 

(41) 1 dati dell'indagine elaborata da uno studioso 'svizzero, il Ruegg,rivelano che 

nel 1951 soltanto il 18,5% degli abitanti della Penisola,usavano esclusivament~ !'italiano; 
il 13%,escJusivamente il dialetto,e i due terzi che restano;tanto il dialetto quanto la lingue 
comune. Vedi De Mauro,op. cit.,pagg. 104-112. 
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