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1. SVILUPPO E DECLINO DEL SISTEMA CAROLINGIO 

 

Carlo Magno e la rinascita dell’istituzione imperiale in Occidente: caratteri fondamentali del 

sistema carolingio. Il trattato di Verdun e la disgregazione del sistema carolingio: le invasioni dei 

Normanni, degli Ungari e dei Saraceni; l’incastellamento e l’evoluzione dei rapporti vassallatico-

beneficiari.  

 

2. LA RINASCITA DELL’IMPERO E LO SVILUPPO DELLE MONARCHIE FEUDALI 

EUROPEE 

 

La rinascita dell’Impero con Ottone I: la politica ottoniana in Europa e in Italia, la restaurazione 

della dignità imperiale, la concezione del potere (Privilegium Othonis). Le monarchie feudali 

europee: il regno di Francia, la nascita del regno normanno di Inghilterra. 

 

3. ECONOMIA E SOCIETÀ IN EUROPA TRA XI E XIII SECOLO 

 

La crisi del sistema curtense, la trasformazione dell’agricoltura europea e le innovazioni tecniche. 

L’incremento demografico, il lavoro artigiano e la ripresa dei commerci. Lo sviluppo di Bruges e 

del commercio di panni di lana. Le fiere della contea di Champagne. Le scuole cattedrali e lo 

sviluppo delle istituzioni universitarie in Europa. La peculiarità dello Studium bolognese: i nuovi 

studi sul diritto romano ed il loro ruolo negli sviluppi storico-politici dei secoli XII-XIV. La 

ricezione del patrimonio culturale greco-bizantino e arabo. La pax mongolica e l'ampliamento del 

raggio commerciale internazionale. 

 

4. LA CHIESA TRA DECLINO ED ESIGENZA DI RINNOVAMENTO 

 

La crisi dell’ordinamento ecclesiastico: cause e conseguenze. La nascita del monachesimo 

cluniacense: un modello per la struttura della Chiesa. La Chiesa del secolo XI, il tentativo di 

affermare l’autorità di Roma e lo scisma d’Oriente del 1054. L’esigenza di una riforma della 

Chiesa: il prologo della rivoluzione gregoriana (1039-1073). Il pontificato di Gregorio VII e lo 

scontro con l’imperatore Enrico IV: il Dictatus papae e la concezione gregoriana del potere. Il 

concordato di Worms del 1122 e l’illusione della pace tra poteri universali. 

 

 

 

 



5. LA RINASCITA URBANA E L’ESPERIENZA COMUNALE 

 

Cause e fattori alla base della formazione del comune in Italia: fase podestarile, consolare e comune 

di popolo. Il conflitto tra comuni e Impero: Federico I di Svevia e il tentativo di riaffermare 

l’autorità imperiale in Germania e in Italia. La polemica concernente gli iura regalia. La pace di 

Costanza e il fallimento del progetto politico del Barbarossa 

 

6. LE RELAZIONI CON IL VICINO ORIENTE. LE CROCIATE TRA XI E XIII SECOLO 

 

L’impero bizantino nell’XI secolo e l’ascesa della Repubblica di Venezia. Lo sviluppo delle 

repubbliche marinare.  

Urbano II e il concilio di Clermont-Ferrand: la preparazione della prima crociata. Dalla “crociata 

dei pezzenti” all’organizzazione della prima spedizione militare. La conquista di Gerusalemme e la 

nascita degli Stati crociati nel Vicino Oriente. La riscossa musulmana del XII secolo: Saladino e la 

riconquista di Gerusalemme. Il fallimento della seconda e della terza crociata, la quarta crociata ed 

il saccheggio di Costantinopoli. Esaurimento dell’ideale originario della crociata e spedizioni 

fallimentari nel corso del XIII secolo. La formazione degli ordini monastico-militari: gli ospitalieri, 

i templari ed i cavalieri teutonici. 

 

7. L’ESIGENZA DI UN RINNOVAMENTO RELIGIOSO 

 

Il malessere religioso del XII secolo e la nascita di movimenti ereticali (valdesi e catari). I catari e la 

lotta della Chiesa contro l’eresia: la crociata del 1209. Lo sviluppo degli ordini mendicanti: 

domenicani e francescani. Lo scontro interno al mondo francescano tra spirituali e conventuali.  

Il pontificato di Innocenzo III: recupero della concezione gregoriana del pontefice e della “teoria 

delle due spade” di Bernardo di Chiaravalle. 

 

8. FEDERICO II DI SVEVIA E IL TRAMONTO DELL’AUTORITÀ IMPERIALE 

 

La ripresa del conflitto tra imperatore e papa: Federico II. L’ideale politico dello Stupor mundi e la 

fioritura della corte palermitana. La crociata di Federico II e la conquista diplomatica di 

Gerusalemme. La differente strategia politica rispetto al Barbarossa. Il crollo del progetto di 

Federico II. Il fallimento di Manfredi: la battaglia di Benevento del 1266. La spartizione dell’Italia 

meridionale: la dinastia angioina a Napoli, quella aragonese in Sicilia. 

La crisi dell’istituzione imperiale nel XIV secolo, l’indebolimento dell’autorità dell’imperatore e la 

progressiva germanizzazione dell’impero. 

 

9. LE MONARCHIE EUROPEE TRA IL DUECENTO E IL TRECENTO 

 

La battaglia di Bouvines come crocevia della storia europea. Le conseguenze nel regno di Francia: 

rafforzamento della monarchia e sacralizzazione della figura del sovrano. La trasformazione della 

monarchia inglese: la Magna Charta Libertatum e la limitazione del potere del sovrano. 

 

 

 



10. LA CRISI DEL TRECENTO 

 

La crisi del sistema socio-economico del Basso Medioevo: la trasformazione della guerra, le 

carestie, la diffusione della peste. La legge della popolazione di Malthus. Le conseguenze socio-

economiche della peste in Europa: agricoltura, sistema creditizio, commercio. L’antisemitismo 

nell’Europa del Trecento. 

 

11. PAPATO E MONARCHIE NAZIONALI NEI SECOLI XIV-XV 

 

Il papato nei secoli XIV-XV: la concezione del potere di Bonifacio VIII, la bolla Unam Sanctam e 

lo scontro con Filippo il Bello. Il papa ad Avignone e la situazione dello Stato della Chiesa: il 

tentativo di riaffermare l’autorità pontificia con Egidio di Albornoz, l’istituto giuridico del vicariato. 

Lo scisma d’Occidente: la frattura all’interno della Chiesa. Il movimento conciliarista ed il suo 

fallimento a metà Quattrocento. 

 

Lo sviluppo delle monarchie nazionali in Francia e in Inghilterra, la Guerra dei Cent’anni e le sue 

conseguenze sullo sviluppo delle due monarchie. Il rafforzamento francese attraverso la dinastia dei 

Valois. La guerra civile inglese: la Guerra delle Due Rose e l’affermazione della dinastia dei Tudor. 

Trasformazioni sociali e militari della Guerra dei Cent’anni. 

 

La nascita della Spagna: dai regni iberici alla formazione della monarchia spagnola. Cattolicesimo, 

intolleranza religiosa e rifiuto del multiculturalismo alla base della Spagna unita.  

 

La formazione dell’Impero ottomano: l’espansionismo dei turchi ottomani in Anatolia, nei Balcani 

e la conquista di Costantinopoli. La paura del “Gran Turco” in Europa. Le conquiste del sultano tra 

XV e XVI secolo, la struttura dell’impero. 

 

Lo scenario politico italiano nel passaggio dal XIV al XV secolo: la transizione dei comuni nelle 

signorie e nei principati, Milano, Firenze e la Repubblica di Venezia. 

  

 

ARGOMENTI AFFRONTATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

12. LE GUERRE D’ITALIA (1494-1516) 

 

I fattori alla base della crisi del sistema italiano, il fallimento della politica dell’equilibrio e del 

contro-bilanciamento. Le campagne militari dei sovrani francesi (Carlo VIII, Luigi XII e Francesco 

I) in Italia. Il progetto politico di Savonarola e di Cesare Borgia: ascesa e fallimento. Il pontificato 

di Giulio II e il rovesciamento delle alleanze. La contesa franco-spagnola per il dominio in Italia.  

 

 

13. UMANESIMO E RINASCIMENTO 

 

L’interpretazione dell’Umanesimo di Eugenio Garin. Caratteri fondamentali della stagione 

rinascimentale. I rapporti con il Medioevo e con l’età moderna.  



14. I NUOVI ORIZZONTI GEOGRAFICI 

 

Le esplorazioni portoghesi e l’apertura di una nuova rotta verso le Indie. La costruzione del dominio 

coloniale portoghese: caratteristiche e fragilità. La scoperta del Nuovo Mondo: il progetto di 

Cristoforo Colombo. Le esplorazioni di Vespucci e Magellano. La conquista del Nuovo Mondo: gli 

spagnoli e il tragico incontro con le civiltà precolombiane, lo sfruttamento delle popolazioni 

(l’encomienda) e l’organizzazione delle colonie americane. L’incontro con l’alterità 

nell’interpretazione di Bartolomé de Las Casas, J. Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, 

Montaigne: il problema dell’identità nel rapporto con l’Altro. 

 

15. LA ROTTURA DELL’UNITÀ RELIGIOSA EUROPEA: LA RIFORMA 

 

La situazione della società europea al principio del XVI secolo. Martin Lutero e l’elaborazione 

teologica della Riforma. Aspetti dottrinali della Riforma protestante: sola fide e sola Scriptura, i 

pilastri della riflessione luterana. Il pessimismo antropologico di Lutero, il servo arbitrio, il 

sacerdozio universale. La traduzione della Bibbia in tedesco e la sua diffusione. La polemica contro 

le indulgenze e contro la corruzione della Chiesa: la diffusione delle 95 tesi di Lutero. 

La Riforma in Germania: la rivolta dei contadini tedeschi, i progetti millenaristici di Müntzer e 

degli anabattisti di Münster.  

 

L’esperienza storica di Zwingli in Svizzera. Giovanni Calvino e la diffusione del calvinismo. I 

caratteri fondamentali della teologia calvinista: il pessimismo antropologico, la dottrina della 

predestinazione, l’attivismo etico e politico, il rigore morale. La carica rivoluzionaria del 

calvinismo in Europa, il pensiero politico di Calvino. 

 

Il distacco inglese dalla Chiesa di Roma: Enrico VIII e l’affermazione della supremazia del 

monarca. Maria Tudor ed il fallimentare tentativo di restaurare il cattolicesimo. 

 

16. CARLO V E IL SOGNO DELL’IMPERO 

 

La costruzione dell’impero di Carlo V. Le guerre nel Mediterraneo contro l’Impero ottomano e la 

pirateria barbaresca. Asburgo contro Valois: la ripresa delle guerre d’Italia (1516-1559). Il sacco di 

Roma del 1527. Dall’incoronazione di Carlo V alla fine del conflitto con la pace di Cateau-

Cambrésis del 1559: affermazione dell’egemonia asburgica in Italia. Il fallimento dei tentativi 

imperiali di ripristinare l’unità religiosa: dal concilio di Worms alla pace di Augusta del 1555. 

 

17. LA RISPOSTA ALLA FRATTURA RELIGIOSA: LA RIFORMA CATTOLICA 

 

Esigenze di rinnovamento in seno alla Chiesa. La creazione di nuovi ordini: i Cappuccini e la 

Compagnia di Gesù. Il ruolo dei Gesuiti nella renovatio cattolica. Il concilio di Trento: riforma 

teologica e morale della Chiesa, rafforzamento dell’autorità del pontefice, definizione dei contenuti 

dogmatici. La repressione del dissenso religioso: la Congregazione del Santo Uffizio e l’Indice dei 

libri proibiti. 

 

 



18. L’EUROPA NELL’ETÀ DI FILIPPO II 

 

Economia e società in Europa nella seconda metà del ‘500. Il commercio su scala internazionale: 

l’afflusso dell’argento americano. L’incremento demografico, la stagione dell’inflazione europea e 

la “rivoluzione dei prezzi”. I fattori alla base della crisi del Seicento. 

 

Struttura e contraddizioni della monarchia spagnola. Il fronte mediterraneo: il conflitto con l’Impero 

ottomano e la pirateria barbaresca, la Lega Santa di Pio V e la battaglia di Lepanto. Il fronte 

dell’Europa nord-occidentale: la rivolta nei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle Province 

Unite. Lo scontro con l’Inghilterra di Elisabetta I. 

 

Lo straordinario sviluppo della monarchia inglese nel regno di Elisabetta I: economia, società, 

politica religiosa.  

 

La crisi della monarchia francese alla morte di Enrico II. I tentativi di Caterina de’ Medici di una 

conciliazione religiosa. La guerra civile in Francia: la notte di San Bartolomeo e la violenza del 

fanatismo religioso. Enrico di Borbone e la fine della guerra civile: l’editto di Nantes del 1598. 

 

ITINERARIO NELLA STORIA DEL PENSIERO POLITICO 

 

Bonifacio VIII e la concezione teocratica del potere: la bolla Unam Sanctam. L’ideale politico di 

Dante Alighieri all’interno del Monarchia: il ruolo di Impero e Papato. Il pensiero politico di 

Marsilio da Padova: il Defensor pacis, la concezione discendente del potere. 

 

Niccolò Machiavelli e la nascita della moderna scienza politica. I capisaldi del pensiero di 

Machiavelli: il realismo politico, la ricerca delle costanti dell’agire umano, l’autonomia della 

politica dalla morale. Introduzione e analisi de Il Principe. 

 

L’umanesimo cristiano di Erasmo da Rotterdam. Il desiderio della pace e la condanna della guerra 

nell’opera erasmiana: analisi del Dulce bellum inexpertis (Adagia) e de Il lamento della pace. Il 

progetto pedagogico di Erasmo: L’educazione del principe cristiano. 

 

Sviluppi del pensiero politico calvinista: l’Atto d’abiura e la proclamazione dell’indipendenza delle 

Province Unite, i monarcomachi e le Vindiciae contra tyrannos. 

Il pensiero politico di Jean Bodin (I sei libri dello Stato): alle origini dell’assolutismo. La sovranità 

assoluta dello Stato e le sue caratteristiche. La polemica con i monarcomachi e la soluzione dei 

conflitti religiosi nello Stato. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La necessità della pace e il ripudio della guerra nella Costituzione. Lo sviluppo del concetto di 

“guerra giusta” in Aristotele, nella tradizione romana, in Sant’Agostino. La critica del bellum 

iustum in Erasmo. Il discorso di Barack Obama del 2009 per l’assegnazione del premio Nobel per la 

pace: riflessione sulla legittimità del conflitto. La critica della guerra come professione in Dell’arte 

della guerra di Machiavelli. 
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