
	

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA 	
 

Corso Antonio Gramsci, 148 PISTOIA • Tel. 0573/20302-22328 
Email: segreteria@forteguerri.it•ptpc01000g@istruzione.it 

https://www.forteguerri.edu.it 

LINGUA E CULTURA LATINA 
CLASSE 2A GINNASIO 

(A.S. 2022/2023) 

Gli studenti sono stati guidati nell’acquisizione di competenze linguistiche quali: 
• lettura scorrevole; 
• conoscenza delle strutture morfosintattiche; 
• funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo; 
• formazione delle parole; 
• conoscenza del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 

In particolare, nel lavoro di traduzione gli studenti sono stati abituati a: 
• riconoscere le strutture morfosintattiche, i connettivi testuali, le parole-chiave; 
• formulare e verificare ipotesi di traduzione e motivare le proprie scelte. 
• cercare di comprendere il testo latino nel suo complesso e nelle sue strutture fondamentali, anche senza 

l’ausilio del vocabolario. 

LINGUA LATINA 

1. I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 
1.1. I gradi dell’aggettivo qualificativo 
1.2. Il comparativo di minoranza 
1.3. Il comparativo di uguaglianza 
1.4. Il comparativo di maggioranza 
1.5. Elementi di sintassi della comparazione 

1.5.1. Il secondo termine di paragone 
1.5.2. Il paragone fra due aggettivi 
1.5.3. Il comparativo assoluto 
1.5.4. Il comparativo latino in luogo del 

superlativo italiano 
1.5.5. Ellissi del dimostrativo 
1.5.6. Comparatio compendiaria 
1.5.7. Il comparativo per indicare la 

sproporzione 
1.5.8. Rafforzamento del comparativo 

1.6. Il superlativo 
1.6.1. Il complemento partitivo 
1.6.2. Rafforzamento del superlativo 

1.7. Particolarità della comparazione 
1.7.1. Aggettivi in -er 
1.7.2. Aggettivi in -ilis 
1.7.3. Aggettivi in -dicus, -ficus, -volus 
1.7.4. Aggettivi in -eus, -ius, -uus 
1.7.5. Comparativi e superlativi politematici 
1.7.6. Comparativi e superlativi da temi 

connessi con avverbi o preposizioni 
1.7.7. Superlativi formati con prefissi 

1.8. Formazione degli avverbi di grado positivo 
1.9. Il comparativo e il superlativo degli avverbi 

2. I numerali e il calendario romano 
2.1. Le cifre romane 
2.2. Cardinali 
2.3. Ordinali 
2.4. Distributivi 
2.5. Avverbi numerali 
2.6. Il calendario romano 



3. I pronomi 
3.1. Pronomi personali 
3.2. Pronomi e aggettivi possessivi 

3.2.1. Usi particolari di se e di suus, -a, -um 
3.2.2. Reciprocità dell’azione 

3.3. Pronomi e aggettivi dimostrativi 
3.4. Pronomi e aggettivi determinativi 
3.5. Il pronome relativo qui, quae, quod 
3.6. I relativi indefiniti 
3.7. Pronomi e aggettivi interrogativi 
3.8. Pronomi e aggettivi indefiniti 

3.8.1. L’indefinito semplice quis, quid/ qui, 
quae, quod e i suoi composti (aliquis, 
quisquam, quidam, quispiam, quisque, 
unusquisque, quivis, quilibet) 

3.8.2. Gli indefiniti composti di uter 
3.8.3. Alius, alter, ceteri, reliqui, plerique, totus, 

solus, omnis, cunctus, universus 
3.8.4. Gli indefiniti negativi 

3.9. Pronomi e aggettivi correlativi 

4. Morfologia verbale 
4.1. L’imperativo futuro 
4.2. Il supino attivo e passivo 
4.3. Il gerundio e il gerundivo 
4.4. I verbi deponenti e semideponenti 
4.5. Particolarità dei participi passivi, deponenti e 

semideponenti 
4.6. I verbi irregolari 

4.6.1. Edo, es, edi, esum, esse 
4.6.2. Eo, is, ivi (ii), itum, ire e composti 
4.6.3. Fio, fis, factus sum, fieri 
4.6.4. Verbi difettivi e impersonali 

5. Elementi della proposizione: sintassi della 
concordanza 
5.1. Il soggetto e il predicato 
5.2. L’attributo, l’apposizione e il predicativo 
5.3. La concordanza tra soggetto e predicato 
5.4. La concordanza dell’attributo, 

dell’apposizione, del predicativo 
5.5. Concordanza del relativo 

6. Sintassi dei casi 
6.1. Sintassi del nominativo 

6.1.1. Il doppio nominativo 
6.1.2. Il verbo videor e le sue costruzioni 

6.1.3. La costruzione passiva dei verba 
dicendi, sentiendi, narrandi, iubendi e 
vetandi 

6.2.  Sintassi dell’accusativo 
6.2.1.  Accusativo semplice 

6.2.1.1. Accusativo dell’oggetto interno 
6.2.1.2. Accusativo di relazione 
6.2.1.3. Accusativo avverbiale 
6.2.1.4. Accusativo esclamativo 
6.2.1.5. Verbi transitivi in latino e 

intransitivi in italiano 
6.2.1.6. Verbi intransitivi usati 

transitivamente 
6.2.1.7. Verbi di moto 
6.2.1.8. Verbi impersonali 

6.2.2. Il doppio accusativo 
6.2.2.1. Accusativo dell’oggetto e del suo 

predicativo 
6.2.2.2. Accusativo dell’oggetto e del luogo 
6.2.2.3. Accusativo della persona e della 

cosa (doceo, celo e verba rogandi) 
6.2.3. Altri complementi in accusativo 

6.2.3.1. Complemento di estensione nello 
spazio 

6.2.3.2. Complemento di distanza 
6.2.3.3. Complemento di età 

6.3. Sintassi del genitivo 
6.3.1. Il genitivo in dipendenza da forme 

nominali o in funzione predicativa 
6.3.1.1. Genitivo epesegetico 
6.3.1.2. Genitivo soggettivo o oggettivo 
6.3.1.3. Genitivo possessivo 
6.3.1.4. Genitivo di pertinenza 
6.3.1.5. Genitivo di qualità 
6.3.1.6. Genitivo partitivo 
6.3.1.7. Genitivo con aggettivi e participi 

6.3.2. Il genitivo in dipendenza da verbi 
6.3.2.1. Verbi di stima e di prezzo 
6.3.2.2. Verbi giudiziari e di memoria 
6.3.2.3. Costruzione di interest e refert 

6.4. Sintassi del dativo 
6.4.1. Dativo d’interesse 
6.4.2. Dativo di fine 
6.4.3. Il doppio dativo 
6.4.4. Il dativo con gli aggettivi 



6.4.5. Il dativo in dipendenza da verbi 
6.4.5.1. Verbi transitivi 
6.4.5.2. Verbi con doppio costrutto 
6.4.5.3. Verbi intransitivi 
6.4.5.4. Verbi di eccellenza 

6.5. Sintassi dell’ablativo 
6.5.1. Ablativo di allontanamento e 

separazione 
6.5.2. Ablativo di privazione 
6.5.3. Ablativo di origine e provenienza 
6.5.4. Ablativo di agente e causa efficiente 
6.5.5. Ablativo di paragone 
6.5.6. Ablativo di argomento 
6.5.7. Ablativo di materia 
6.5.8. Ablativo di mezzo o strumento 
6.5.9. Ablativo di abbondanza 
6.5.10. Ablativo di causa 
6.5.11. Ablativo di limitazione 
6.5.12. Ablativo di compagnia e unione 
6.5.13. Ablativo di modo 
6.5.14. Ablativo di misura 

6.6. Determinazioni di luogo e di tempo 

7. Dalla proposizione al periodo 
7.1. Proposizioni indipendenti e subordinate 
7.2. Classificazione delle proposizioni 

indipendenti e subordinate 

8. Proposizioni indipendenti 
8.1. Uso dei tempi dell’indicativo 
8.2. Congiuntivo esortativo 
8.3. Congiuntivo desiderativo (o ottativo) 
8.4. Proposizioni all’imperativo 
8.5. Le proposizioni interrogative dirette 

8.5.1. Interrogative dirette semplici 
8.5.2. Interrogative indirette disgiuntive 

9. Le forme nominali del verbo 
9.1. Il participio 

9.1.1. Funzioni nominali del participio 
9.1.2. Funzioni verbali del participio  

9.2. Il gerundio e le sue funzioni 
9.3. Il gerundivo e le sue funzioni 

9.3.1. Il gerundivo in funzione attributiva 
9.3.2. Il gerundivo in funzione predicativa 
9.3.3. La coniugazione perifrastica passiva 

10. Le proposizioni completive 
10.1. Completive dichiarative e volitive 

10.1.1. Completive introdotte da ut/ ne 
10.1.2. Costruzione dei verba timendi 
10.1.3. Completive introdotte da ut/ ut non 

10.2. Interrogative indirette 
10.2.1. Interrogative indirette semplici 
10.2.2. Le particelle con i verbi di dubbio 
10.2.3. Interrogative indirette disgiuntive 

11. Le proposizioni attributive 
11.1. Le proposizioni relative proprie 
11.2. Le proposizioni relative improprie 
11.3. Particolarità 

11.3.1. Nesso relativo 
11.3.2. Prolessi del relativo 
11.3.3. Concorrenza del relativo 

12. Le proposizioni circostanziali 
12.1. Proposizioni finali (riepilogo) 
12.2. Proposizioni consecutive 
12.3. Proposizioni concessive 
12.4. Il periodo ipotetico indipendente 

12.4.1. I tipo (dell’oggettività) 
12.4.2. II tipo (della possibilità e degli 

exempla ficta) 
12.4.3. III tipo (della irrealtà) 

13. Cenni di prosodia e metrica 
13.1. Elementi di prosodia: la quantità delle sillabe 
13.2. Particolarità metriche: sinalefe, aferesi, iato e 

sinizesi 
13.3. Il piede e il verso 
13.4. Il senario giambico 

In concomitanza con lo studio teorico della grammatica sono state effettuate numerose esercitazioni sul testo di 
versioni in adozione o su brani messi a disposizione degli studenti on-line, in modo da consentire un costante 
ripasso e approfondimento delle conoscenze linguistiche. 



CULTURA LATINA 

FEDRO E LA FAVOLA LATINA 
Lettura in lingua originale, con analisi metrica, di: 
- Fabulae 1.1 (il lupo e l’agnello), 
- Fabulae 1.7 (la volpe e la maschera tragica), 
- Fabulae 1.13 (la volpe e il corvo), 
- Fabulae 4.3 (la volpe e l’uva). 
 
Pistoia, 8 giugno 2021 

  Il docente 
  Emiliano Gelli 

 


