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Le regole della “E” aperta

Le regole della “E” chiusa

Raddoppiamento o rafforzamento  

sintattico
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È
Vediamo, ora, le regole per la corretta pronuncia 

delle parole della lingua italiana, ovvero l’ortoepia 

e in particolar modo le vocali della lingua italiana 

e la distinzione tra “e” aperta e “e” chiusa indicate 

solitamente tramite l’uso dell’accento grave per 

segnalare suono aperto (`) o acuto per segnalare 

suono chiuso(´).

Le vocali sono sette: a, é, è, i, ò, ó, u e possono 

presentare due tipi di accento. Mentre l’accento tonico 

è sempre lo stesso in una parola, ci può essere una 

differenza per quanto riguarda l’accento fonico che ci 

fa pronunciare pésca o pèsca, sebbene entrambe le 

parole abbiano il medesimo accento tonico.

Oltre alle regole è possibile consultare dizionari 

appositi di ortografia e pronuncia detti DOP che 

includono anche i nomi di persona e di luogo.
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La lettera “e” ha suono aperto nei seguenti casi: 

Nel dittongo “-ie-”

Esempi: 

bandièra, ièri, cavalière, lièto, diètro

Eccezioni (“e” chiusa):

• nei suffissi dei vocaboli di derivazione 

etnica (Es.: ateniése, pugliése, 

marsigliése, ecc.), 

• nei suffissi dei diminutivi in “-ietto” (Es.: 

magliétta, fogliétto, vecchiétto,ecc.) 

• nei suffissi dei sostantivi in “-iezzo” 

(Es.: ampiézza)

• nei vocaboli chiérico e bigliétto.

Quand’è seguita da vocale

Esempi: 

colèi, costèi, fèudo, idèa, lèi

Eccezioni (“e” chiusa):

• nella desinenza “-ei” del passato 

remoto (Es.: credéi, ecc.)

1.

2.

È
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• nelle preposizioni articolate (Es.: déi, 

péi, néi, ecc.),

• nell’aggettivo dimostrativo quéi. 

Quand’è seguita da una consonante dopo 

la quale vengono due vocali 

Esempi: 

assèdio, gènio, egrègio, prèmio

Eccezioni (“e” chiusa):

• se è seguita dalle sillabe “-gui-”, “-gua-”, 

“-guo-” (Es.: diléguo, trégua, ecc.), 

• nei vocaboli frégio, sfrégio. 

Nei vocaboli di origine straniera che 

terminano con una consonante 

 

Esempi: 

hotèl, rècord, rèbus, sèxy, prèmier, sèltz 

Nei vocaboli tronchi di origine straniera 

Esempi: 

caffè, bignè, tè (bevanda), gilè 

3.

4.

5.È
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6.

7.

Nelle desinenze del condizionale in “-ei”, 

“-ebbe”, “-ebbero” 

Esempi: 

vorrèi, farèi, farèbbe, crederèbbero, 

dirèbbe, marcerèbbe, marcirèbbero, 

circolerèbbero, fraintenderèbbero, 

comprerèbbe, accetterèbbero, colpirèbbe, 

tradurrèbbero 

Nelle terminazioni in “-eda”, “-ede”, 

“-edo”, “-edi” 

Esempi: 

cèdo, corrèdo, erède, prèda, schèda, 

arrèdo, sède, sèdi 

 

Eccezioni (“e” chiusa): 

• nelle forme verbali di crédere e vedére 

(Es.: crédo, védo, crédi, védi, ecc.) 

• nelle forme verbali derivate dalla 

precedenti (Es.: provvédo, ricrédo, 

miscrédo, ravvédo, intravédo, rivédo, 

ecc.) 

 
È
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8.

9.

Nelle terminazioni in “-eca”, “-eco”, 

“-eche”, “-echi” 

Esempi: 

tèca, èco, gèco, cortèco, trichèchi, 

discotèche, enotèca, bibliotèca, 

paninotèca, videotèca, comprendendo 

anche i nomi di popolo come Grèco, 

Guatemaltèco, Aztèco, Zapotèco, Toltèco, 

Uzbèco 

Nei suffissi in “-edine” 

Esempi: 

salsèdine, pinguèdine, raucèdine, 

torpèdine, intercapèdine, acrèdine 

Nelle terminazioni in “-ello”, “-ella” 

Esempi: 

pagèlla, mastèllo, èllo, sorèlla, fratèllo, 

fardèllo, spinèllo, porcèllo, padèlla, 

caramèlla, lavèllo, manovèlla spesso 

usate anche come suffissi di diminutivi 

e/o vezzeggiativi come asinèllo, torèllo, 

praticèllo, bricconcèlla, cattivèlla, orticèllo 

10.

È
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12.

13.

Eccezioni (“e” chiusa): 

• nelle preposizioni articolate (Es.: dél, 

déllo, délla, déi, dégli, délle, nél, nélla, 

ecc.), 

• negli aggettivi dimostrativi (Es.: quél, 

quéllo, quélla, quéi, quélle, ecc.) 

• nei vocaboli stélla e capéllo 

Nei suffissi di sostantivi in “-emo”, 

“-ema”, “-eno”, “-ena” 

Esempi: 

teorèma, anatèma, problèma, apotèma, 

crisantèmo, Polifèmo, eritèma, Trasimèno, 

falèna, altalèna, cantilèna, trèno 

Nelle terminazioni in “-enda”, “-endo” e 

in tutte le desinenze del gerundio 

Esempi: 

agènda, bènda, tremèndo, orrènda, 

corrèndo, temèndo, cuocèndo, 

aprèndo, leggèndo, facèndo, morèndo, 

starnutèndo, ferèndo, mettèndo 

 
È
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15.

16.

Eccezioni (“e” chiusa): 

• nei verbi scéndo e véndo. 

Nelle desinenze dell’infinito in 

“-endere” 

Esempi: 

appèndere, sorprèndere, attèndere, 

intèndere 

 

Eccezioni (“e” chiusa): 

• nei verbi scéndere e véndere. 

Nei suf fissi di sostantivi e aggettivi 

derivati dai numerali in “-enne” 

Esempi: 

decènne, ventènne, tredicènne, 

sessantènne, quarantaquattrènne 

Nei suf fissi di sostantivi e aggettivi 

derivati dai numerali in “-ennio” 

Esempi: 

biènnio, triènnio, millènio, 

cinquantènnio 

17.

È
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18. Nei suf fissi di nomi etnici in “-eno” 

Esempi: 

madrilèno, cilèno, nazarèno 

Nelle terminazioni in “-ensa”, “-ense”, 

“-enso” 

Esempi: 

sènso, intènso, forènse, dispènsa, 

mènsa, melènso, parmènse, pènso, 

ripènso 

Nelle terminazioni in “-enta”, “-ente”, 

“-ento”, “-enti” comprese tutte le 

desinenze del participio presente in 

“-ente” 

Esempi: 

lènte, gènte, accidènte, sovènte, 

corrènte, silènte, consulènte, sedicènte, 

seducènte, mittènte, ponènte, avènte, 

dormiènte, perdènte, spingènte, 

cedènte, contraènte, aderènte, facènte, 

bevènte, tagliènte 

 

19.

20.

È
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Eccezioni (“e” chiusa): 

• tutti gli avverbi in “-mente” 

(Es.: abilménte, benevolménte, 

incessanteménte, correttaménte, 

generalménte, scioccaménte, 

duraménte, simpaticaménte, 

facilménte, inopinataménte) 

• nei vocaboli vénti (numero), trénta 

• nei vocaboli in “-mento”, “-mente”, 

“-menta”, “-menti” (Es.: laménto, 

paviménto, moménti, torménto, ménta, 

seménte) 

Nelle terminazioni in “-enza” 

Esempi: 

aderènza, sènza, partènza, urgènza, 

lènza, licènza, ricorrènza, invadènza, 

maldicènza 

Nelle terminazioni in “-erbo”, “-erba” 

Esempi: 

risèrbo, acèrbo, sèrbo, supèrbo, èrba, 

sèrba 

21.

22.

È
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Nelle terminazioni in “-erbia” 

Esempi: 

supèrbia 

Nelle terminazioni in “-erio”, “-eria” 

Esempi: 

misèria, sèrio, putifèrio 

Nelle terminazioni in “-erno”, “-erna” 

Esempi: 

etèrno, quadèrno, lucèrna, invèrno

 

Eccezioni (“e” chiusa): 

•  nel vocabolo schérno. 

Nelle terminazioni in “-erro”, “-erra” 

Esempi: 

tèrra, fèrro, guèrra, affèrro, sottèrro

Nelle terminazioni in “-erso”, “-ersa” 

Esempi: 

pèrso, emèrso, vèrso, tèrso, sommèrso, 

dispèrsa, detèrsa, rivèrsa 

23.

24.

25.

26.

27.

È
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Nelle terminazioni in “-erto”, “-erta”, “-erte” 

Esempi: 

apèrto, copèrta, incèrto, soffèrto,  

Eccezioni (“e” chiusa): 

• nei vocaboli érta (salita), érto (scosceso) 

• nell’espressione “all’érta”. 

Nelle terminazioni in “-ervo”, “-erva” 

Esempi: 

sèrvo, cèrvo, risèrva, nèrvo 

Nelle terminazioni in “-ervia” 

Esempi: 

protèrvia 

Nei suffissi dei superlativi in “-errimo” 

Esempi: 

integèrrimo, aspèrrimo, acèrrimo 

Nei suffissi dei numerali ordinali in “-esimo” 

Esempi: 

centèsimo, millèsimo, milionèsimo, 

ventèsimo, trentèsimo 

28.

29.

30.

31.

32.

È
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Nelle terminazioni in “-estre”, “-estra”, 

“-estro”, “-estri” 

Esempi: 

alpèstre, terrèstre, palèstra, canèstro, finèstra, 

pedèstre, maldèstro, ambidèstro, dèstra 

Nelle desinenze del passato remoto in “-etti”, 

“-ette”, “-ettero” 

Esempi: 

credètti, dovèttero, stèttero, cedètte 

Nei vocaboli terminanti in “-ezio”, “-ezia” 

Esempi: 

inèzia, scrèzio, facèzia 

33.

34.

35.

Ora qualche prova pratica per 

allenare l’orecchio ad individuare la 

corretta pronuncia della e aperta

ESERCIZI
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É

La lettera “e” ha suono chiuso nei seguenti casi: 

Nei monosillabi atoni 

Esempi: 

é (congiunzione), mé, né, té, sé, ré 

(monarca), vé, pér 

1.

In questa lezione ci occuperemo delle regole 

riguardanti la e “chiusa” analizzando le dovute 

eccezioni. Nell’ultima parte affronteremo l’importanza 

del rafforzamento (o raddoppiamento) sintattico ai 

fini di un discorso interessante e “ritmato”.
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Eccezioni: (“e” aperta) 

• il vocabolo rè (nota musicale) 

Nei suffissi di avverbi in “-mente” 

Esempi: 

sinceraménte, inutilménte, praticaménte, 

segretaménte, popolarménte, frugalménte, 

correttaménte 

Nelle terminazioni in “-mento” e “-menta” 

Esempi: 

sentiménto, proponiménto, moménto, 

ménta, struménto, torménto, godiménto, 

struggiménto, falliménto 

 

Eccezioni (“e” aperta): 

• le voci del verbo mentire: io mènto, tu 

mènti, egli mènte, che tu mènta, ecc. 

Nei vocaboli tronchi in “-ché” 

Esempi: 

perché, giacché, anziché, poiché, fuorché, 

sicché, macché 

3.

4.

5.

É
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Nelle terminazioni in “-eccio”, “-eccia” 

Esempi: 

fréccia, féccia, tréccia, libéccio, villeréccio, 

intréccio, cicaléccio 

Nei sostantivi con terminazione in “-efice” 

Esempi: 

oréfice, carnéfice, artéfice, pontéfice 

Nei suffissi di sostantivi e verbi in “-eggio”, 

“-eggia”, “-egge”, “-eggi” 

Esempi: 

campéggio, manéggio, postéggio, pontéggio, 

alpéggio, cartéggio, légge (sostantivo)

 

Eccezioni (“e” aperta): 

• I vocaboli: èggia, sèggio, pèggio 

• le forme del verbo lèggere: tu lèggi, egli lègge 

Nei suffissi di aggettivi in “-esco” 

Esempi: 

pazzésco, burlésco, guerrésco, goliardésco, 

principésco, farsésco, manésco 

6.

7.

8.

9.

É
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Nelle terminazioni in “-ese”, “-esa”, 

“-eso”, “-esi” 

Esempi: 

arnése, frésa, sospéso, paése, francése, imprésa

 

Eccezioni (“e” aperta): 

• nei vocaboli nei quali la “e” fonica 

forma dittongo con la “i” (Es.: chièsa) 

• nei vocaboli blèso, obèso, 

tèsi(sostantivo), catechèsi, esegèsi 

Nei suffissi di sostantivi in “-esimo” 

Esempi: 

battésimo, umanésimo, cristianésimo

 

Eccezioni (“e” aperta): 

• nel vocabolo infinitèsimo 

• i numerali ordinali (Es.: centèsimo, 

millèsimo, ecc...) 

Nei suffissi di sostantivi femminili in “-essa” 

Esempi: 

dottoréssa, principéssa, contéssa, elefantéssa

10.

11.

12.É
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Nei suffissi di sostantivi collettivi in 

“-eto”, “-eta” 

Esempi: 

fruttéto, meléto, pinéta, agruméto, roséto 

Nei suffissi di sostantivi e aggettivi 

diminutivi e collettivi in “-etto”, “-etta” 

Esempi: 

librétto, casétta, chiesétta, pezzétto, 

navétta, terzétto, quintétto, palchétto, 

porchétta, forchétta, carrétta, collétto 

Nelle terminazioni in “-eguo”, “-egua” 

Esempi: 

séguo, adéguo, trégua, diléguo, ecc. 

Nei suffissi di aggettivi che al singolare 

terminano in “-evole” 

Esempi: 

lodévole, incantévole, ammirévole, 

caritatévole, deplorévole, cedévole, 

arrendévole 

13.

14.

15.

16.

É
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Nei suffissi di sostantivi in “-ezza” 

Esempi: 

bellézza, debolézza, chiarézza, salvézza, 

dolcézza, mitézza, arrendevolézza, 

segretézza 

 

Eccezioni (“e” aperta): 

• nel vocabolo mèzza 

Nelle preposizioni articolate 

Esempi: 

dél, délla, déllo, dégli, délle, déi, nél, 

néllo, nélla, négli, nélle, néi, péi 

Nei pronomi personali 

Esempi: 

égli, élla, ésso, éssa, éssi, ésse 

Negli aggettivi dimostrativi 

Esempi: 

quésto, quésta, quéste, quésti, quéllo, 

quélla, quégli, quélli, quélle, codésto, 

codésta, codésti, codéste 

17.

18.

19.

20.

É
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Nelle desinenze del Passato Remoto in 

“-ei”, “-esti”, “-e”, “-emmo”, “-este”, 

“-ettero” 

Esempi: 

credéi, credéste, credéttero, poté, 

potémmo, dicémmo, volésti 

Nelle desinenze del Futuro in “-remo, 

“-rete” 

Esempi: 

vedrémo, diréte, cadréte, volerémo, fileréte, 

caricherémo, toccheréte, calcolerémo 

Nelle desinenze dell’Infinito della seconda 

coniugazione 

Esempi: 

cadére, avére, volére, bére, sedére, potére

Nelle desinenze del Congiuntivo Imperfetto in 

“-essi”, “-esse”, “-essimo”, “-este”, “-essero” 

Esempi: 

dovéssi, volésse, prendéssimo, cadéste, 

godéssero 

21.

22.

23.

24.

É
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Nelle desinenze del Condizionale Presente 

in “-resti”, “-remmo”, “-reste” 

Esempi: 

farémmo, vedréste, cadrésti, potrésti, 

vorrémmo 

Nelle desinenze del Indicativo Presente e 

dell’Imperativo in “-ete” 

Esempi: 

prendéte, cadéte, rompéte, voléte, potéte

Nelle desinenze dell’Indicativo Imperfetto 

in “-evo”, “-eva”, “-evano” 

Esempi: 

dicévo, facévano, mettévo, volévano, 

potévo, dovévano 

25.

26.

27.

Esiste, in alcuni casi, l’obbligo di rafforzare 

le consonanti iniziali di parola, ma solo 

IL RAFFORZAMENTO
SINTATTICO É



25

IL RAFFORZAMENTO
SINTATTICO 

quando sono precedute da altre terminanti 

per vocale. Questo fenomeno prende il nome 

“rafforzamento sintattico”. Ecco quando vige 

l’obbligo del rafforzamento sintattico:

• Dopo i monosillabi proclitici “a, e, o, da, 

ma, se, che, fra, chi, su”

Es. a voi = avvoi

      e poi = eppoi

      se mai = semmai

• Dopo i monosillabi tonici “sì, né, là, già, 

qua, fa, più, qui”

Es. ne-ppure, la-ddove, qua-ssopra, etc...

• Di seguito a parole tronche che terminano 

con vocale: “perché, cos’, farò, andrò”

Es. Perché-nno, così-ssia, farò-ssempre, etc...

• Di seguito a “sopra, contra, infra”
É
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Es. Sopra-ttutto, sopra-ssalto, contra-bbasso, etc...

• Di seguito alla “è” (verbo)

Es. è-vvero, è-mio, etc...

Ora qualche prova pratica per allenare 

l’orecchio ad individuare la corretta 

pronuncia della e chiusa. 

ESERCIZI
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