
Unità 1
• Casi

• Prima declinazione e sue particolarità

• Indicativo e infinito presente di sum e possum

• Concordanza tra nome e aggettivo  

femminile

• Dativo di possesso e di vantaggio/svantaggio

• Ablativo strumentale-sociativo

• Sum come copula e come predicato 

verbale

• Aggettivi femminili della I classe

• Congiunzioni coordinanti

• Avverbi

Magna cura et diligentia dominis Romanis et ancillis erga («nei confronti di» + acc.) 
Minervam, sapientiae deam, sunt. Olea et noctŭa deae sacrae sunt

1
. Non solum 

Romanae puellae, sed etiam Graecae
2
 Minervam colunt («venerano» ind. pres. 3a plur.): 

Minervae arae multae sunt et ibi (avverbio) incolae orare («pregare», inf. pres.) possunt. 
Sedulae puellae et bonae feminae deae magna hostiarum copia

3
, non epulis sacrificant 

(«fanno sacrifici», ind. pres. 3a plur.). Pulchras fabulas de («riguardo a» + abl.) Minervae 
prudentia poetae narrant («raccontano» ind. pres. 3a plur.). 

1. sunt: il verbo qui è al plurale, perciò puoi individuare nella frase un soggetto che sia plurale, op-

pure due o più soggetti. Tuttavia qualche volta incontrerai nei testi latini il verbo al singolare an-

che in presenza di più soggetti al singolare: questo accade perché il predicato è concordato solo 

con il soggetto più vicino. 

2. Romanae… Graecae: non deve sorprendere la presenza delle maiuscole in questi aggettivi; in lati-

no infatti gli aggettivi geografici o etnici, cioè che si riferiscono a nomi di popoli, sono scritti sem-

pre con l’iniziale maiuscola, a differenza dell’italiano. 

3. copia: se ti sembra un nominativo singolare, così come il suo attributo magna, osserva che il sog-

getto nella frase è già presente in puellae e feminae, mentre vicino a copia trovi, retto dallo stesso 

verbo sacrificant, l’ablativo epulis.  

VERSIONE GUIDATA

 1  Il culto della dea Minerva 

La dea è oggetto di venerazione a Roma e in Grecia, dove anche un animale e una pian-

ta le sono sacri. 

I declinazione con particolarità, aggettivi femminili della I classe, indicativo presente di sum e pos-

sum, dativo di possesso e di vantaggio/svantaggio, ablativo strumentale

PREREQUISITI

MEMO 

Alla posizione delle parole nella frase latina 
non sempre corrisponde quella italiana. Tra 
le differenze maggiori, ricorda che il predica-
to in latino di solito (ma non sempre) si trova 

in fondo alla proposizione, e così il genitivo di 
specificazione generalmente precede il nome 
da cui dipende, mentre in italiano lo segue: sa-
pientiae deam, «la dea della saggezza». 
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❚❚❚  2  Geografia a scuola 

Alla domanda della maestra le alunne rispondono con ricchezza di informazioni.

I declinazione con particolarità, aggettivi femminili della I classe, indicativo presente di sum e pos-

sum, dativo di possesso, ablativo strumentale

Discipulae in schola sunt: in cathedra magistra est, in sellis discipulae sedent («sono 
sedute»). Magistra discipulas interrogat («interroga»): “Ubi (avverbio) Sicilia est?” Ita 
(avverbio) discipulae magistrae respondent («rispondono»): “Sicilia Italiae magna 
insula est, multis et pulchris oris clara. Terra fecunda et amoena est. Incolis mercaturā 
magnae divitiae sunt et agricolae bonas uvas colligĕre («raccogliere») possunt”. Magistra 
discipularum diligentiam laudat («loda») et discipulae beatae sunt.

ANALIZZA

1. Sottolinea tutte le voci del verbo esse, distinguendo quando è predicato verbale e quando 

nominale.

2. Analizza il vocabolo incolis (r. 4): di quali casi si può trattare? Motiva la tua scelta.

3. Sottolinea tutti gli ablativi presenti nel testo e specificane la funzione.

PREREQUISITI

ATTIVITÀ

❚❚❚  3  Cerere e Proserpina 

La vita felice che Cerere e la figlia Proserpina conducono in Sicilia viene interrotta quan-

do Plutone, dio degli Inferi, rapisce la ragazza per renderla sua sposa.

I declinazione con particolarità, aggettivi femminili della I classe, indicativo presente di sum e pos-

sum, dativo di possesso, ablativo strumentale-sociativo, avverbi

Cereri («Cerere», dat. femm. sing.), agricolarum deae, multae terrae in Sicilia sunt. 
Proserpina filia, venusta puella, libenter insulam habitat («abita») et cum suis ancillis 
pulchras viŏlas rosasque cotidie legit («raccoglie»). Ceres («Cerere», nom. femm. sing.) 
semper laeta est atque cum filia vitam beatam agit («conduce»). At fabula Proserpinae 
aerumnas quoque narrat («narra»). Nam Pluto («Plutone», nom. masch. sing.) nuptias 
cum pulchra Proserpina cupit («desidera») et puellam rapit («rapisce»). Diu Ceres 
(«Cerere», nom. femm. sing.) filiae fortunam ignorat («ignora») et querelis insulam 
implet («riempie»). Ancillae quoque maestae sunt et silvas perăgrant («percorrono») et 
Proserpinam vocant («chiamano») sed puellam invenire («trovare») non possunt.

ANALIZZA E COMPRENDI 

1. Quali elementi del paesaggio della Sicilia sono qui descritti?

2. Fortunam (r. 7) ha significato positivo o negativo?

3. Perché le ancelle non riescono a trovare Proserpina?

PREREQUISITI

ATTIVITÀ
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❚❚❚  4  Gli abitanti di Atene

Sono descritte le occupazioni di marinai e contadini nell’Atene dei tempi antichi, con una 

breve descrizione della condizione femminile.

I declinazione con particolarità, aggettivi femminili della I classe, indicativo presente di sum e pos-

sum, dativo di possesso e di vantaggio/svantaggio, ablativo strumentale-sociativo

Athenarum incolae agricolae et nautae et mercaturae periti («esperti», nom. masch. 
plur.) sunt. Multae insulae Athenarum incolis notae sunt atque Athenarum incolae 
cum insularum incolis mercaturas saepe faciunt («fanno»). Nautis limpidae Graeciae 
aquae gratae sunt, sed nonnunquam magnae insidiae et minae nautis sunt. Nam nautae 
piratas invenire («trovare») et divitiarum copiam amittere («perdere») possunt. Modesta 
autem sed beata agricolarum vita est: nam agricolis parvae fortunae sunt sed securae. 
Nec procellas nec piratas timent («temono») sed terras frugifĕras magna cum diligentia 
colunt («coltivano»). Athenarum feminis clara fama est, sed vita obscura: nam femina 
sola exire («uscire») non potest. Vitam severam, sedulam, industriosam probamque 
puellae et matronae agere debent («devono condurre»).

ANALIZZA

1. magnae insidiae et minae nautis est (r. 4): che funzione del dativo riconosci? Ne individui altri?

2. magnae insidiae (r. 4): che particolarità presenta questo sostantivo? Ne trovi altri con la me-

desima particolarità?

PREREQUISITI

ATTIVITÀ

❚❚❚  5  Lezione di zoologia 

Il racconto della maestra suscita l’attenzione delle alunne con la descrizione della vita 

di molti animali.

I declinazione con particolarità, aggettivi femminili della I classe, indicativo presente di sum e pos-

sum, dativo di vantaggio/svantaggio, ablativo strumentale, avverbi

Magistra in schola multarum bestiarum vitam puellis narrat («racconta»). Dicit («dice») 
enim: “Formica sedula est, aquila robusta, ranae parvae sunt, balenae magnae, alaudae 
laetae. Alauda enim semper canit («canta») et aurorae nuntia est. Timidae columbae 
magnarum aquilarum violentiam timent («temono») et apud ripas opacas aut in silvis 
densis volant («volano»); silvae obscurae enim columbis gratae sunt, quia («poiché») 
magnarum bestiarum insidias vitant («evitano») et escae copiam inveniunt («trovano»)”. 
Discipulae libenter magistrae fabulas audiunt («ascoltano»), quae («che», nom. femm. 
sing.) vitam rusticam laudat («loda») et pulchris fabulis puellas delectat («diletta»).

ANALIZZA

1. Quale funzione sintattica svolge nuntia (r. 3) ?

2. Magistrae (r. 7) dipende da discipulae oppure da fabulas?

PREREQUISITI

ATTIVITÀ
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❚❚❚  6  L’usignolo di Livia 

La piccola Livia ha un animale da compagnia, ma sa rinunciare al piacere di averlo con 

sé, pur di restituirgli la libertà.

I declinazione con particolarità, aggettivi femminili della I classe, indicativo e infinito presente di sum 

e possum, dativo di possesso, ablativo strumentale-sociativo, avverbi

Liviae puellae, Marciae filiae, pulchra luscinia est. Luscinia in cavea est et canit («canta»), 
itaque semper miras delicias Liviae praebet («offre»). Saepe Livia cum luscinia horas 
agit («trascorre») et: “Captiva in cavea es, luscinia mea” – inquit («dice») – “et maesta 
esse potes: libera non es! At non solum semper beata es, sed etiam semper suaviter canis 
(«canti»)”. Olim Livia alias («altri») luscinias et alaudas videt («vede»): libere volĭtant 
(«svolazzano») et cum laetitia canunt («cantano»). Sic Livia lusciniae suae dicit («dice»): 
“Fortuna tua secunda non est: nam in cavea vivis («vivi») et numquam libere volitare 
(«svolazzare») potes. Mea est tuae fortunae culpa, ergo, luscinia mea, libera es!”. Livia 
caveam aperit («apre») et luscinia evŏlat («vola via»).

❚❚❚  7  Le più famose vie romane 

I Romani furono grandi costruttori di strade, che tuttora percorrono nel loro tracciato 

la nostra penisola.

I declinazione con particolarità, aggettivi femminili della I classe, indicativo presente di sum e pos-

sum, ablativo strumentale-sociativo

Viae Romanae multae, longae et clarae sunt et etiam nunc eas («le», acc. femm. plur.) 
videre («vedere») potes. Italiae incolis via Appia regina viarum est, nam antiqua et 
longa est. Via Latina Romam cum Capua coniungit («congiunge»), via Aurelia cum 
Genua. Via Flaminia Romam cum via Aemilia coniungit. Vias Romanas saepe copiae 
percurrunt («percorrono»), nam non semper Italiae orae tutae sunt. Viae Romanae 
terras opulentas prosperasque coniungunt («congiungono») et magnas divitias Romanis 
incolis praebent («offrono»): terras frugifĕras et divitiarum plenas viae Romanae 
attingere («raggiungere») possunt.

ANALIZZA E APPROFONDISCI

1. Romam... Capua (r. 3): che funzione svolgono, rispettivamente, l’accusativo e l’ablativo? 

2. Via Appia, via Flaminia, via Aurelia: qual è l’origine dei nomi di queste vie? Fai una breve ricer-

ca, indicandone anche il percorso. 

3. Il testo dice che alcune regioni prospere dell’Italia sono congiunte a Roma grazie alle viae: di 

quali regioni si tratta?

4. Per quali regioni italiane attuali passava la via Aurelia?

PREREQUISITI

PREREQUISITI

ATTIVITÀ
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Unità 2
• Indicativo e infinito presente

• II declinazione con particolarità

• Apposizione

• Funzioni dell’ablativo (d’agente e di causa 

efficiente)

• Determinazioni di luogo (ablativo di 

origine e allontanamento; locativo; 

accusativo di movimento; caso locativo)

VERSIONE GUIDATA

 8   I Romani e il vino

Il dio Bacco è molto venerato sin dai tempi antichi per l’importanza che il vino assume 

nella vita dei Romani. 

I e II declinazione, apposizione, indicativo presente, ablativo sociativo e d’agente, caso locativo 

Inter
1
 deos Bacchus Romae colitur. Vini deus Bacchus viros agriculturam docet

2
 ac 

praesertim vinearum culturam. Romani uvae delicias bene cognoscunt et amant: nam 
uvae sucus virorum animis magnam laetitiam donat. Sed vinum sine

3
 modo interdum 

a viris bibitur. Incolae agri Romani saepe victimas deo immŏlant quia
4
 Bacchi iram 

timent. Bacchus cum Satyrorum Nympharumque
5
 turba semper silvas agrosque habitat

6
.

PREREQUISITI

1. Inter: è una preposizione che regge, come qui, il caso accusativo. Col significato di «tra», «fra» è 

passata anche in italiano all’inizio di vocaboli composti come “internazionale”, “interregno”, “in-

terporre”, “intervallo”, ecc.

2. docet: il verbo doceo, che significa «insegno» (è il verbo del “docente”, di chi è “dotto” e della sua 

“dottrina”), regge in latino il caso accusativo che esprime la persona a cui si insegna, mentre pen-

sando all’italiano ci aspetteremmo un dativo.

3. sine: è una preposizione che regge l’ablativo, come il suo contrario, che è la preposizione cum, che 

troverai più avanti. 

4. quia: «poiché», congiunzione causale.

5. Satyrorum Nympharumque: si trovano al genitivo plurale, perciò non possono essere retti dal-

la preposizione cum che li precede. Non cercare quindi di tradurre parola per parola, ma osserva i 

casi: cum regge l’ablativo, come abbiamo visto alla nota 3, perciò dovrai cercare nel testo un vo-

cabolo in questo caso. Nota anche che spesso in latino i nomi che svolgono la funzione di geniti-

vo di specificazione precedono il nome da cui dipendono: Minerva sapientiae dea est, «Minerva è la 

dea della sapienza».

6. habitat: è indicativo presente 3a persona singolare del verbo habito, e costituisce il predicato verba-

le della proposizione: sapendo questo puoi risalire al soggetto. La parola habitat è oggi usata cor-

rentemente in italiano, dove però ha perso il valore verbale, divenendo invece un sostantivo, sino-

nimo di “ambiente” o di “luogo in cui si vive”. Non è l’unica espressione verbale latina che sia oggi 

impiegata come sostantivo: tra le più note e usate ci sono deficit, veto, video, ecc.  
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Oppidum Romulus condit et ibi («lì») regnare potest. Finitimos in oppidum recipit, 
centum («cento») viros legit et senatores («senatori», acc. masch. plur.) nominat. At 
feminae populo non erant, ita ad ludorum spectaculum finitĭmos invitat et in ludis 
ignarae puellae rapiuntur. Itaque bella a finitimis committuntur, sed Romulus 
Crustuminos, Sabinos et alios («altri», acc. masch. plur.) populos vincit. Denique in 
oppido numquam a populo Romulus videtur atque subito magna caeli procella a 
Romanis spectatur: Romulus ad deos evŏlat ac dehinc incolae eum («lo», acc. masch. 
sing.) in terra non vident. Deinde Romae Numa Pompilius imperat.

❚❚❚  10   Villeggiatura in Campania

Rappresentazione idilliaca del paesaggio naturale e degli abbellimenti recati dagli uomi-

ni, che rendono piacevole le vacanze (feriae) e il soggiorno in questa regione.

I e II declinazione, indicativo presente, ablativo strumentale, locativo e di causa efficiente 

Ferias beatas Romani praesertim in Campaniae oris agunt. Caelum Campaniae incolae 
diligunt; terra limpidis aquis laeta est. Ibi pulchras villas Romani aedificant; multae 
villae, in silvis splendidae, statuis arisque ornantur. In nonnullis («alcuni», abl. masch. 
plur.) locis vineta et pomaria sunt; non solum statuae sed etiam piri, mali, cerăsi sunt; 
coloni terram arant et seminant, poma collĭgunt et vindemiant: delectantur copiā 
frumenti et pomorum. In Campania Romani vitam saepe in otiis agunt.

PREREQUISITI

❚❚❚  11   Meriti dell’imperatore Augusto

Dopo la vittoria nella battaglia combattuta nel 42 a.C. nei pressi di Filippi, città situata 

nel nord della Grecia, Ottaviano resta unico possessore dei territori romani.

I e II declinazione, indicativo presente, ablativo sociativo e locativo, caso locativo 

Octavianus in Graecia Brutum et Cassium proflīgat. Post victoriam in Graecia non 
manet et Romae dictaturam perpetuam sumit. Solus («il solo», nom. masch. sing.) 
Romae dominus Octavianus est. Romani autem Octavianum etiam Augustum 

PREREQUISITI

❚❚❚  9   Il regno di Romolo

Vengono qui descritte le vicende legate al regno del primo re di Roma e alla sua diviniz-

zazione.

I e II declinazione, indicativo e infinito presente, dativo di possesso, ablativo d’agente, determina-

zioni di luogo

PREREQUISITI

MEMO 

I nomi propri di persona o di luogo in gene-
re non vanno tradotti, ma solo italianizza-
ti, cioè trasformati nella parola italiana equi-
valente. Per esempio, Crustuminos della r. 5 va 

semplicemente reso come «Crustumini», cioè 
sostituendo la desinenza latina con quella ita-
liana corrispondente per genere e numero.
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(complemento predicativo, riferito a Octavianum) appellant. Ille («egli») ludos populo 
donat, triumphos celebrat, feras exterarum terrarum Romam portat et in circo Romanis 
ostendit. Augustus enim non solum populi gratiam quaerit, sed etiam caerimonias, 
virorum disciplinam et agriculturae curam renŏvat. Poetas colit et Vergilius, Horatius 
et Propertius in aula («reggia») cum Augusto diem degunt («trascorrono il giorno»). 
Multis («molti», abl. masch. plur.) populis Augustus imperat et tum mundus Romae 
subiectus («sottomesso») est.

❚❚❚  13   Un padre al figlio Marco

Consigli ed esortazioni paterni di natura soprattutto morale, per insegnare la semplici-

tà e contrastare il disimpegno scolastico.

I e II declinazione con particolarità, apposizione, indicativo presente, dativo di possesso e di relazione

Filii saepe curarum causa familiis sunt, cum («quando») divitias cupiunt; haec («queste 
cose», nom. neut. plur.) puerorum animum turbant. Saepe etiam pueri scholam non 
diligunt et industriam propter (regge l’accusativo) stultitiam et accidiam vitant. Sed, 
Marce fili, nostrae familiae laetitia es et memoriam virorum antiquorum («antichi», 
gen. masch. plur.) bene colis: antiqui enim sapientiam et iustitiam posteris tradunt, 
sic historia vitae magistra probis («seri», dat. masch. plur.) pueris est. Marce fili, diis 
deabusque victimas rite praebe («offri», imperativo pres., 2a sing.), sic deorum iram 
evītas nec modestiam neglĕgis.

ANALIZZA 

1. Il sostantivo cura può avere il significato positivo di “cura, impegno” oppure quello negativo 

di “preoccupazione, pensiero negativo”. Quale dei due valori trovi in questo brano?

2. Che cosa significa per te l’affermazione, divenuta proverbiale, historia vitae magistra est?

3. Quali particolarità della II declinazione hai incontrato in questo testo?

PREREQUISITI

ATTIVITÀ

❚❚❚  12   Mucio Scevola di fronte a Porsenna

Il romano Gaio Mucio punisce la propria mano destra, “colpevole” di aver sbagliato il col-

po. Per questo, da allora in poi è soprannominato Scevola, cioè “mancino”.

I e II declinazione, apposizione, indicativo e infinito presente, ablativo strumentale-sociativo e di 

causa efficiente, determinazioni di luogo

Porsenna, Etruscorum dominus, Romam diutĭna pugna urget et Romani viri non semper 
inimicorum copias sustĭnent. Tum Gaius Mucius cum ferro («spada») in inimicorum 
castra intrat et Porsennam occidere temptat, sed adversa fortuna male ducit virum 
Romanum, qui («che», nom. masch. sing.) non dominum sed servum vulnerat. Tum 
Mucius dexteram suam imponit foculo, sed Porsenna, mirā audaciā viri Romani 
obstupefactus («stupito»), eum («lo», acc. masch. sing.) Romam mittit. Postea Romae 
incolae ob («a causa di» + acc.) egregium («eccezionale», acc. masch. sing.) animum 
grata cum memoria Scaevolam celebrant.

PREREQUISITI
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