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si apre 
lo scontro fra 

si afferma il principio 
della tolleranza 

religiosa 

la Chiesa mantiene il 
pieno controllo sulla vita 

sociale e intellettuale 

tutela dei diritti 
dell’uomo 

impulso alla libera 
ricerca scientifica e 

tecnica 

concezione 
moderna e 

liberale dello 
Stato 

Rivoluzione 
industriale 

atteggiamento 
autoritario e 

repressivo 

ostacolo alla libera 
ricerca scientifica e 

filosofica 

arretratezza dei 
modi di produzione 

e dell’economia 

concezione 
assoluta del 

potere 

Europa centro- 
settentrionale 

Europa 
meridionale 

Concilio di Trento 
(1545-63) 

Due visioni contrastanti 
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RIFORMA CONTRORIFORMA 
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Nuovi modelli politici in Europa 
Fine della guerra dei 
Trent’anni (1618-48) 

pace di Westfalia (1648) sconfitta di 

spostamento del baricentro politico 
verso l’Europa centro-settentrionale 

vittoria di 

Impero  Spagna  Francia Inghilterra  Olanda  

fallimento del progetto 
asburgico di monarchia 

universale a sfondo 
religioso 

declino del predominio 
spagnolo in Europa e 

decadenza dei 
possedimenti diretti e 
indiretti (come l’Italia) 

nuova potenza egemone 
in Europa 

nuove potenze marittime e 
commerciali 

Monarchia 
costituzionale 

 

Governo 
repubblicano 

Monarchia 
assoluta con 
impostazione 

laica 
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il Barocco romano 
Parole e immagini 

Emblematico esempio di fusione tra elementi 
architettonici e rilievi scultorei, l’imponente baldacchino 
di San Pietro (1624-33), impreziosito dalle caratteristiche 
colonne tortili, si inserisce nello spazio dell’abside in 
maniera scenografica, sullo sfondo dell’ampia navata 
centrale.  

La facciata di San Carlo alle Quattro Fontane, che l’artista 
progettò a partire dal 1665 ma che fu portata a termine 
solo dopo la sua morte, interpreta un concetto di spazio 
architettonico, tutto borrominiano, basato sull’equilibrio di 
forze opposte: la contrapposizione di parti concave 
(nell’ordine superiore) e convesse (nella sezione inferiore) 
assicura agilità e movimento all’intero prospetto. 

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) Francesco Borromini  (1599-1667) 



Le tendenze culturali del Seicento 

5  |  L’età del Barocco e della Scienza Nuova 

TRADIZIONE INNOVAZIONE 

ricerca di 
equilibrio e 
perfezione 

formale fine pedagogico 
della produzione 

artistica e 
letteraria 

egemonia 
culturale della 

Chiesa 

annullamento della distinzione tra 

alto/basso 

perfetto/imperfetto 

reale/ideale 

contaminazione 
dei modelli 
espressivi 

ricerca del 
piacere 

(edonismo) e 
della meraviglia 

elaborazione del 
metodo 

scientifico   

concezione 
classicista 

rinascimentale 

concezione 
anticlassicista 
rinascimentale 

principi 
controriformisti 

 
estetica barocca 

 

“Scienza Nuova” 
di Galileo 

Scontro tra due 
atteggiamenti opposti 
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Caravaggio 
Parole e immagini 

Ad animare l’intera composizione, che rievoca 
l’episodio della Conversione di San Matteo (1599-
1600), è una forte componente scenica, che si 
esprime nell’espressione dei volti e nei gesti 
teatrali degli astanti. È un fascio di luce rivelatrice, 
tipica del linguaggio pittorico caravaggesco, a dare 
rilievo espressivo e narrativo ai personaggi.  

Caravaggio, inquieto per la minaccia di morte che 
incombe su di lui, ha ritratto se stesso nel volto di 
Golia in Davide con la testa di Golia (1609-1610). 
È ancora una volta una luce precisa a dare vita alle 
figure, sottratte a un fondale scuro, e a conferire 
loro tutta la forza drammatica propria di una scena 
teatrale.  



Il gusto barocco nelle arti e nella letteratura 
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curiosità per gli 
aspetti insoliti e 

bizzarri della realtà 

ricerca dell’irregolarità, 
dell’anomalia e 
dell’eccezione 

attrazione nei 
confronti del 

rapporto tra realtà e 
apparenza 

Ambiguità 
e finzione 

interesse verso le 
somiglianze e le 

analogie  

concettismo: 
accostamento ingegnoso 
e inconsueto di immagini 

tratte dalla realtà 

tendenza 
all’intellettualismo 

L’arte e la letteratura 
sono strumenti per la 

comprensione razionale 
del mondo 

finalità principale: suscitare la meraviglia 
e lo stupore del pubblico 

finalità principale: trovare una chiave 
d’interpretazione unitaria della realtà materiale 

BAROCCO 



- incremento della 
produzione encomiastica 

- rinuncia all’indipendenza 
di pensiero 

- forte aspirazione 
all’autonomia e al 
prestigio personale 

- impedimento 
all’elaborazione di 
sistemi filosofici generali 
e complessi 

- applicazione dei principi 
controriformistici a tutte 
le attività culturali e 
artistiche 

- incremento della 
produzione di opere di 
intrattenimento 

- perdita della possibilità di 
affrancarsi dai poteri 
tradizionali 

 
si trasformano in 

apparati burocratici 
 

sostiene una 
concezione 

parcellizzata del sapere 

è sottoposta al 
controllo e alla censura 

da parte della Chiesa 

I centri di produzione culturale 
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- isolamento degli uomini 
di cultura 

- limitata circolazione delle 
idee ed elitarismo 
culturale 

rappresenta un 
ambiente culturale 
chiuso e separato 
rispetto alla realtà 

LE CORTI LA CHIESA L’EDITORIA L’ACCADEMIA 

gli intellettuali rivestono 
il ruolo di funzionari 

gli intellettuali sono costretti 
a specializzarsi in alcuni 
settori culturali specifici 

gli intellettuali non riescono a 
mantenersi con i proventi 
della pubblicazione delle 

proprie opere 

gli intellettuali perdono il  
contatto con la società e con i 

problemi del loro tempo 

Giovan Battista Marino 

Accademie degli Incogniti, 
della Crusca e del Cimento 



lirica 

- superamento del modello petrarchesco  
- alto livello di sperimentazione formale 
- uso sistematico di metafore e “concetti”  
- perfetto controllo della musicalità del verso     

poema epico 

- Tommaso Campanella - la poesia diventa strumento di conoscenza spirituale  
- ricerca dei legami analogici tra la dimensione 

materiale e quella metafisica 
- elaborazione di un linguaggio originale e fortemente 

espressivo 

- Giovan Battista Marino 

- Gabriello Chiabrera - sperimentazione stilistica concentrata sugli  
aspetti metrici 

- imitazione dei modelli classici greci e latini 

- Alessandro Tassoni - poema eroicomico (titolo: La secchia rapita) 
- narrazione di contenuti “bassa” nella forma “alta”  

del poema epico   

- Giovan Battista Marino - poema enciclopedico mitologico (titolo: Adone) 
- assenza di una solida struttura narrativa 
- collegamenti per associazione di idee e accostamenti 

metaforici arguti 

caratteristiche specifiche genere autori 

9  |  L’età del Barocco e della Scienza Nuova 

Generi e forme della letteratura in Italia 
P

o
e

si
a 



Prosa 
scientifica 

- sottoposte a un rigido controllo ideologico da parte della Chiesa 
- esprimono talvolta il tentativo di proporre un cambiamento di 

mentalità o di difendere la libertà di coscienza 
- la riflessione politica resta legata al principio della ragion di Stato 

- Paolo Sarpi 
- Torquato Accetto 
- Enrico Davila 

Romanzo e 
novella 

- si afferma il modello del dialogo platonico 
- la costruzione della verità scientifica è il risultato provvisorio di una 

ricerca che scaturisce dal confronto di ipotesi divergenti   
- costante esigenza di chiarezza espositiva per consentire la più ampia 

divulgazione 

- Galileo Galilei 
- Benedetto Castelli 
- Lorenzo Magalotti 
- Francesco Redi 

Melodramma  

- trattazione di temi di attualità 
- atteggiamento libertino, edonista e spregiudicato 
- presenza di elementi provenienti dalla cultura popolare e dalla 

letteratura carnevalesca  

- Giovanni Ambrogio Marini 
- Francesco Fulvio Frugoni 
- Giambattista Basile 
- Giulio Cesare Croce 

Commedia 
dell’Arte  

- racconta vicende che incarnano il tormento dell’uomo di fronte al 
mistero del destino 

- esprime un’amara riflessione sui valori e sugli ideali contemporanei 
Tragedia  

- Federico Della Valle 
- Carlo de’ Dottori 

Storiografia e 
trattatistica 

politica 

- non si basa sulla presenza di un testo scritto, ma su un ampio 
repertorio di situazioni e di materiali verbali a disposizione degli attori 

- fonti e modelli: commedia classica e rinascimentale, folklore, novella 
- è caratterizzata dalla presenza delle maschere (Arlecchino, Brighella, 

Pulcinella ecc.) 

- il dramma per musica si basa sulla rivalutazione della monodia 
- vi confluiscono elementi musicali, teatrali e letterari 
- Incontra il favore di un largo pubblico  
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autori genere caratteristiche 

Generi e forme della letteratura in Italia 
P

ro
sa

 
Te

at
ro

 



Frontespizio del 
Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo, 
Firenze 1632. 

Il compasso di proporzione 
consente di eseguire numerose operazioni 
geometriche e aritmetiche. 
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Gli strumenti di Galileo 
Parole e immagini 

Il termoscopio serve 
per misurare la variazione 

della densità dell’aria 
al variare della temperatura. 

La calamita armata 
fu usata da Galileo 
per condurre gli studi 
sul magnetismo. 

Il giovilabio 
servì a Galileo 
per determinare 
le orbite dei 
satelliti di Giove. 

Cannocchiali e lente. 
Presentato al doge di 

Venezia nel 1609, fu poi 
denominato “telescopio” 

dal principe Federico Cesi, 
fondatore dell’Accademia 

dei Lincei. 


