
LEZIONE 1: ALFABETO LATINO E PRONUNCIA 

L’alfabeto latino ha 24 lettere. 

A - B - C - D - E - F - G - H -  I -  K - L -  M - 
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z 

 

K (Karthago) e X (mixtio) sono due consonanti. 

Y (lyra) è una vocale. 

La pronuncia che viene insegnata è quella tardo-classica che prevede: 

 SUONO ESEMPI 
Gl  suono gutturale come in glicine (glis = ghiro) 
K suono gutturale come in ca, che, chi (Karthago = Cartagine) 
H nessun suono ma leggera aspirazione (honor = onore) 
Ph suono “f” (philosophia = filosofia) 
Oe dittongo con suono “e” (coena = cena) 
Oe suono “oe” se è in fondo ad alcune parole di 

origine greca 
(Adelphoe = di due fratelli) 

Oë sono due sillabe distinte (poëta = poeta) 
Ae  dittongo con suono “e” (caelum = cielo) 
Aë sono due sillabe distinte (aër = aria) 
Ti “i” non accentata e seguita da vocale ha suono “zi” (etiam = anche) 
Ti “t” preceduta da t,s,x ha suono “t” (Cottius = Cozio, vestio = 

vestire, mixtio = miscuglio) 
Ti  “ì” non accentata ha suono “t”, anche in alcune 

parole di origine greca o straniera 
(Totìus = di tutto, petìi = 
chiesi, tiara = tiara ) 

X consonante doppia suono come “cs” o “gs” (pax = pace) 
Y suono  “i” e si trova sono nelle parole derivate dal 

greco 
(pўra =  rogo)  

Yi  dittongo in parole di origine greca con suono “ii” 
o “i” 

(Harpyia = Arpiia o Arpia) 

Z consonante doppia come “ds” o “ts”; si trova solo 
in parole di origine greca o straniera 

(zona = area) 

In latino esistono le vocali che possono essere lunghe (ā, ē, ī) o brevi (ă, ӗ ĭ) che 

possono unirsi per formare un unico suono unendosi a formare il dittongo o 

separarsi in due suoni distinti a formare lo iato. 

Altri dittonghi:  

-au = nauta = marinaio 

-ei = hei = ahi! 

-eu = Europa = Europa 

-ui = cui = a cui  



Esempi di un brano in latino: 

Italiae incolae praecipue agricolae et nautae sunt. 
(c. di spec.) (sogg.) (avverbio) (appos. del sogg.) (cong.) (appos. del sogg.) (verbo) 

Gli abitanti d’Italia sono soprattutto agricoltori e marinai. 

Agricoltura nostrae peninsulae incolis cara fuit, est, erit. 
(sogg.) (c. di spec.) (c. di spec.) (c. di term.) (agg. del sogg.) (verbo) (verbo) (verbo) 

L’agricoltura fu, è , sarà cara agli abitanti della nostra penisola. 

Vita rustica parsimoniae, diligentiae iustitiaeque magistra est: 
(sogg.) (agg. del sogg.) (c. di spec.) (c. di spec.) (c. di spec.) (appos. del sogg.) (verbo) 

ita agricolae ditabant Italiam.    
 (sogg.) (verbo) (c. ogg.)    

La vita rurale è maestra di parsimonia, diligenza e giustizia: così gli abitanti 

arricchivano l’Italia. 

In illa multae atque clarae Graeciae coloniae fuerunt: olim Italiam 
(c. stato in 

luogo) 
(agg.del 
sogg.) 

e (agg.del 
sogg.) 

(agg.del 
sogg.) 

(sogg.) (verbo) (avv.) (c. ogg.) 

Magnam Graeciam appellabant.      
(app. del c. 

ogg.) 
(agg. del c. 

ogg.) 
(verbo)      

In quella/essa ci furono molte e famose colonie greche: un tempo chiamavano l’Italia 

Magna Grecia. 

 


