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Argomenti (indicare anche eventuali percorsi di ripasso) Capitoli e/o pagine

Ripasso principali costrutti della frase studiati l’anno precedente,  formazione
grado comparativo e superlativo dell’aggettivo. Casi in cui si trova espresso il
secondo termine di paragone; modi per esprimere la subordinata finale implicita
ed esplicita. La subordinata comparativa.
I verbi anomali volo, nolo e malo.
Forme tematiche e forme atematiche; nozioni di grammatica storica.

Vol. 1
pp. 278-279

Pronomi e aggettivi interrogativi. Particolarità degli aggettivi e dei pronomi
interrogativi; pronomi ed aggettivi interrogativi: uter, qualis, quantus; avverbi
interrogativi.

pp. 282-296

Interrogative dirette semplici e disgiuntive. Esercizi di traduzione.
Il verbo politematico fero. Forme suppletive da Tollo. p. 307
Pronomi e aggettivi indefiniti. pp. 302-306
Ut completivo (volitivo, dichiarativo di fatto, in dipendenza dei verba timendi) pp. 309-312
Il verbo anomalo eo; i composti di eo; il genitivo partitivo (riepilogo
dipendenze).

pp. 322-327

Verbi deponenti; deponenti costruiti con l’ablativo. pp. 330-344
Proposizione infinitiva soggettiva, oggettiva, epesegetica.
Consecutio temporum dell’infinito.

pp. 346-354

Verbi semideponenti: participi perfetti deponenti e semideponenti (rapporto di
contemporaneità) e participi perfetti deponenti con valore attivo e passivo.

pp. 354-362

Il verbo Fio: forma e significato del verbo.
I numerali: cardinali, ordinali, distributivi. Gli avverbi numerali. pp. 366-378
Complemento d’età. Gerundio e gerundivo. 380-388
La perifrastica passiva.
Costruzione impersonale della perifrastica passiva.

pp. 391-396

Nominativo. Verbi con doppio nominativo /verbi copulativi: transitivi ed
intransitivi; costruzione personale ed impersonale di Videor)
Costruzione dei verba dicendi, iudicandi, iubendi e vetandi.

Vol. 2
pp. 2-12

Accusativo: verbi con doppio accusativo: acc. dell’ogg. e predicativo dell’ogg.;
acc. dell’ogg. e del luogo; acc. della persona e della cosa.
Comportamenti dei verbi con doppio accusativo nella frase passiva. Verbi
assolutamente impersonali; verbi ad uso impersonale; verbi assolutamente
impersonali.

pp. 14-28

Genitivo: retto da verbi di memoria. Genitivo in dipendenza di sostantivi, in
dipendenza da aggettivi e participi. Complementi di stima, di colpa e di prezzo.

pp. 30-44

Dativo: verbi con doppia costruzione; dativo di termine, etico, di vantaggio e
svantaggio; verbi con doppia costruzione.

pp. 46-58

Ablativo: verbi ed aggettivi con l’ablativo strumentale, complementi in
ablativo.

pp. 62-70

La concordanza: le determinazioni di luogo e di tempo.
Tipologia di verbi. Tempo ed aspetto dell’indicativo. Scheda di
approfondimento: come fare il passivo di verbi deponenti.

pp. 74-86
pp. 90-104

Forme verbali particolari: forme arcaiche e forme sincopate. Tempo ed aspetto
nel modo indicativo.
I modi finiti nelle proposizioni indipendenti. pp. 108-117
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I modi indefiniti pp. 124-142
La coordinazione pp. 146-152
ConsecutioTemporum dell’indicativo pp. 156-162
Cenni consecutio temporum del congiuntivo pp. 166-174

Per la realizzazione dell’UDA:
Catullo: struttura e temi del Liber. Lettura, analisi e traduzione carmen 1; carmen 51. Confronto con
L’ode del Sublime di Saffo e relativo approfondimento critico.
Carmina 72 e 87. Analisi, traduzione e commento.
Approfondimento dei carmina 58, 72 e 87. Amare et bene velle nella poetica catulliana.
Cicerone oratore. L’arte retorica a Roma. La Pro caelio. Clodia nella pro Caelio. Lettura critica di Eva
Cantarella: Clodia e Lesbia.
Virgilio: il circolo di Mecenate e la produzione poetica dalle bucoliche all’Eneide. Virgilio e il suo
rapporto con il principato. Epicureismo a Roma: cenni al De rerum natura di Lucrezio.

Durante l’intero anno scolastico sono stati tradotti passi tratti dalle opere di Cesare, Ciucerone e Seneca.
Per la traduzione da Cesare, si fa riferimento alla sezione dedicata all’opera dell’autore presente nel vol. 2
del libro di testo in adozione.
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