
INDICAZIONI PER LO STUDIO 
SEZIONE 1 GLI STATI EUROPEI TRA XVII E XVIII SECOLO 
Temi e argomenti trattati 

Introduzione:  

• Autorità e libertà tra XVII e XVIII secolo: l’Inghilterra delle due rivoluzioni, modello dei limiti posti al 

potere  in nome della libertà dalla rappresentanza dei cittadini 

CAPITOLO 3: LE GUERRE PER L’EGEMONIA IN EUROPA TRA SEICENTO E SETTECENTO 

Premessa:  

a. La formazione dello Stato moderno in Europa è strettamente connessa al fenomeno della guerra “Lo 

Stato fa la guerra, la guerra fa lo Stato” (C. Tilly)  

b. Dopo il Secolo di ferro (1552-1648), il Secolo delle guerre (1652-1763) 

c. Analisi della mappa; la guerra come esperienza “normale” 

1. Un secolo segnato dai conflitti.  

2. L’Europa del Settecento: una nuova carta geopolitica 

• Le premesse: una nuova tipologia di guerre; caratteri, obiettivi e mezzi 

• Dalle campagne del re sole  alle guerre di successione, ai loro esiti: analisi della mappa;  

• l’Europa come mosaico di possedimenti dinastici, in cui il processo di costruzione dell’apparato di 

potere dello Stato è più o meno avanzato;  

• Il cambiamento dei rapporti di forza tra gli Stati alla fine del Secolo delle guerre: analisi della carta e 

della mappa 

3. Le trasformazioni nel mondo coloniale tra Seicento e Settecento:  

• L’egemonia inglese sui mari a scapito dell’Olanda, della Spagna e del Portogallo; l’acquisizione inglese 

dell’asiento de negros, del vascello di permissione e del controllo di Gibilterra: tre eventi 

fondamentali nel dominio inglese delle rotte atlantiche; l’importanza sempre più rilevante del 

commercio dei prodotti coloniali; la guerra come mezzo per il rafforzamento del controllo delle 

colonie. La guerra dei Sette anni e il mutamento dei rapporti di forza nel mondo coloniale. 

4. Nuove guerre, nuovi eserciti: le caratteristiche delle guerre del Settecento; la nascita degli eserciti 

permanenti; la coscrizione; costi e ruoli degli eserciti permanenti 

5. L’Inghilterra verso la libertà moderna: l’evoluzione delle istituzioni politiche: il ruolo sempre più rilevante del 

Parlamento; il governo whig di R. Walpole: il meccanismo della fiducia; l’egemonia commerciale 

dell’Inghilterra e la costruzione dell’impero coloniale in India.  

6. La crisi dell’assolutismo in Francia: l’impossibilità di una riforma fiscale; la minaccia della bancarotta.  

Testi di riferimento 
• Appunti 
• Le guerre per l’egemonia in Europa tra Seicento e Settecento  (ppt; considerare attentamente i passi e i 

documenti riportati nelle diapositive, prestare attenzione alla terminologia specifica) 
• De Luna Meriggi, La rete del tempo, 2, Sezione 1, Gli Stati europei tra XVII e XVIII secolo, p. 26-27; 

sezione L’EDITORIALE, Tra autorità e libertà: i due volti del potere politico, p. 27;   Capitolo 3 • Le guerre 
per l’egemonia in Europa tra Seicento e Settecento, videolezione, p. 67, par. 1 Un secolo segnato dai 



conflitti, limitatamente al punto Una nuova tipologia di guerre, p. 67; studiare la sezione Sintesi p. 88, 
par. 1; par. 2, L’Europa del Settecento: una nuova carta geopolitica, limitatamente all’analisi della 
sezione Carta a p. 70-71;  par. 3 Le trasformazioni nel mondo coloniale tra Seicento e Settecento, pp. 73-
76; sezione Carta, L’espansione coloniale europea nel 1763, p. 76; par. 4. Nuove guerre nuovi eserciti, pp. 
77-81; sezione Lessico, Coscrizione, p. 80; sezione IL LABORATORIO DELLO STORICO,  Le devastazioni della 
guerra, p. 79 Utilizzare sempre le sezioni Fare il punto alla fine dei paragrafi per verificare le conoscenze 
acquisite; par. 5. L’Inghilterra verso la libertà moderna, pp. 81-84 (studiare bene soprattutto i due punti: Il 
ruolo centrale del Parlamento e Il Parlamento tra whigs e tories, p. 82); par. 6. La crisi dell’assolutismo in 
Francia, pp. 85-87 (studiare bene soprattutto il punto: Il persistente potere dei corpi privilegiati, p. 87); 
sezione Lessico, Catasto, p. 87; 

• Analisi e comprensione dei testi (su classroom):  

o Federico II Hohenzollern, Memorie 

o La realtà della guerra nell’esperienza di Pietro Verri [estratto da Edizione nazionale delle opere di 

Pietro Verri]  

o Diritto di guerra e diritto alla guerra (da Grozio, Sul diritto di guerra e di pace; Louis de Jaucourt, 

voce Guerra da Enciclopedia 1757) 

 

 

 


