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TOMO IV

La Controriforma, il Manierismo e la letteratura 
tardo-rinascimentale (1545-1610)

L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA: 
IL MANIERISMO E LA LETTERATURA

TARDO-RINASCIMENTALE (1545-1610) 1

L’affermazione e la crisi della potenza spagnola, 
il Concilio di Trento e il ruolo dei gesuiti, 
la condizione degli intellettuali, le ideologie 
e l’immaginario, il Manierismo nelle arti 
e nella letteratura, il pubblico e i generi letterari 3

I tempi, i luoghi, le parole-chiave: i confini del Manierismo 4

SI 1 Il Manierismo nell’arte figurativa 5
MD 1 Il rapporto fra Manierismo e Controriforma nelle arti figurative (A. Hauser) 7
TS 1 Indicazioni bibliografiche sul dibattito intorno al Manierismo 8

La situazione economica e politica: affermazione e primi indizi 
di crisi dell’impero spagnolo, nascita e sviluppo della potenza inglese 
e olandese, pace e relativa stabilità in Italia 9

SI 2 L’Europa e l’Italia al momento della pace di Cateau-Cambrésis (1559) 10

Il Concilio di Trento e la Controriforma: il rinnovamento religioso, 
il dogmatismo culturale, la repressione 11

MD 2 Perché le donne praticano la stregoneria più degli uomini (H. von Krämer - J. Sprenger) 13

L’organizzazione del consenso e l’educazione; la scuola dei gesuiti 14

IL 1 “Censura” e “abiura” 15
MD 3 Alcune regole dei collegi dei gesuiti: norme dei professori di filosofia e norme 

che regolano i compiti scritti in classe (da Ratio studiorum) 17

La condizione degli intellettuali e l’organizzazione della cultura: 
le accademie 18

SI 3 Chi erano i libertini? 19
MD 4 Gli intellettuali nell’età della Controriforma (G. Procacci) 20
MD 5 L’aumento del numero degli intellettuali, la loro sottoutilizzazione sociale 

e la crisi della corte come centro culturale (M. Rosa) 21
TS 2 Indicazioni bibliografiche sulla situazione economica e politica, sull’organizzazione del consenso 

e della cultura, sugli intellettuali 22

Il pensiero politico: antimachiavellismo, tacitismo e “ragion di Stato”;
Botero e Bodin 22
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La filosofia e la riflessione sulla natura; Giordano Bruno 
e le premesse della “rivoluzione scientifica” 24

Cambia il modo di concepire l’uomo nell’universo, lo spazio 
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nella mentalità, nei modelli di comportamento; il misticismo 
spagnolo e il relativismo di Montaigne in Francia 25

PAP 1 «Maledetto sia Copernico!». Il relativismo come conseguenza della scoperta copernicana (L. Pirandello) 26
MD 6 Santa Teresa e l’unione mistica con Dio (Teresa d’Avila) 28
MD 7 Gli europei, i cannibali e la conquista spagnola secondo Montaigne (M. de Montaigne) 29
TS 3 Indicazioni bibliografiche sul pensiero politico, filosofico e scientifico e sulla mistica 

nella seconda metà del Cinquecento 31

L’estetica e le poetiche; la discussione sulla Poetica aristotelica 32

Il sistema dei generi letterari e il pubblico 33

SI 4 Il libretto d’opera 34

La situazione linguistica e la fondazione dell’Accademia 
della Crusca 35
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