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Lista delle abbreviazioni 

Glosse 

ABL = ablativo  
ACC = accusativo  
AG = agente 
ASS = assolutivo  
ASSERT = assertivo  
AUS = ausiliare  
CAUS = causativo  
CGTV = congiuntivo 
COMPL = aspetto completivo  
CONN = connettore 
CONV = converbo  
COORD = coordinatore  
DAT = dativo 
DEF = definito  
DESID = desiderativo  
DET = determinatore  
DIM = dimostrativo  
DIR = direzionale  
ERG = ergativo  
FEMM = femminile  
FUT = futuro 
GEN = genitivo  
IMP = imperativo  
INAN = inanimato  
IND = indicativo  
INDEF = indefinito 
INDET = forma indeterminata  
ING = ingiuntivo 
 

INTERIEZ = interiezione 
INTERR = interrogativo 
IRR = irreale 
LOC = locativo  
MASC = maschile  
MOD = modalità  
NEG = negazione  
NOM = nominativo  
OGG = oggetto 
PART = participio 
PASS = passato  
PAZ = paziente 
PERF = perfetto 
PL.ESCL = plurale esclusivo  
POSS = possessivo 
PRES = presente  
PREV = preverbo 
RADD = raddoppiamento  
REL = relativo 
RIFL = riflessivo  
S = soggetto 
SD = soggetto differente  
SEQ = sequenziale 
SS = stesso soggetto  
STRUM = strumentale  
SUB = subordinatore  
TOP = topic 
VOC = vocativo 
 

Fonti antiche e corpora 

Act. fr. Arv. = Acta fratrum Arvalium 
Ap. Met. = Apuleius, Metamorphoses 
Caes. BGall = Caesar, Bellum Gallicum 
Cato Agr. = Cato maior, De agricultura  
Chiron = Claudius Hermerius, Mulomedicina Chironis 
Cic. Att. = Cicero, Epistulae ad Atticum  


