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Dprogetto 
delle (cStorie regional») 

Ques(o (es(o fa parte di una collana di l1unuali di sloria (It.-IlL' rq~ioni 

i(aliane progertati congiuntanwnte (1;t1\'1nlL's l' d:t1I\'dilorL' LltlTZ:1 plT 01"
frire ;-t insegnanti e s(udenri delle scuole medic slIpcri()ri un nu()\'o ,..;1 ru

mento per 10 srudio del paSsal(), L'ohietti\'() l' qucllo di lklinl':lrl' un 1XT

corso organizz:lto e accessihile di spcriment:lzione diLbllicl che di:tl( >ghi 

col manuale rrJdizionale mantenenuo CJLllleri e principi ispir:ltori :IUIO

norni , Non dllnque un ripetitore su sc:tla pill piccob dvi qu:t(\ri n:lzio

nali e inrernazionali 0 un conrcnirore di nOlizie L'sclusc d:IILt ,gr:tndL" slo

ria, ma uno srnllncnto che inreragisc:t con il corso gl'JllT:!Il' l' inlllll:l a 

praliche dell'insegnamcnto e della rinl'Ssione sui pas";Jlo che :1 ,";CUol:1 

rrovJ.no spazi di soliro insoddisfacenti, 

In particolare, qllL'sri (esti inremlono oril'nt:lrc il cor.'>() di sl()ri:l in dlle 

direzioni, La prima e quclla di rispon(kre in 111()di piLl dirctti :1 lI11:1 dl'l 

le pill frcquenti domande di conosccnz:1 del P:IS:-':Ito , qUl'lLI Icg,lu :111'\..,

sigcnza di decifrare la gcnesi dell'amhiente in cui si \ 'i\'c , 10 slr:lIiiiclr:-.i 

degli oggerri che 10 compongono, lklle forl11L' s()ci :tii cl1L' I(} lunno pr()

dorro e delle vicende che 10 h:mno l11odil"icllo c L()nsq.~n:1l0 all'()'>'>LT\:I

IOr<:' di oggi , L'inscgnamcnto l' chiamalo C()s'1 a mi,'>lU':lf'>i c()n l'c,'>pL'riL'n 

Z:I visiva e la memoria s[orica UL'gli sludcnli, a CdUL:trC 10 :-.gu:lrd() dIe 

si POS:I disrrarto su oggerri famili :lri, a l11L'llere a lonfronlo il r;H C( >nlo :-.11)

rico con la memoria diffusa d i \'iCl'nlk e per:-.()n:lggi f()nLbli\\ lldk idL'n

til~1 locali e sociali, 

La seconda dirczione (: quelia di riann()(brl.' il Llpp()n() fLl riL'l'n:l \..' in-
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segnamento, I manuaJi generaJi deJJa tradizione scoJastica itaiiana, costruiti 

per grandi quadri, sono costretti Cl perdere i'ancoraggio con la pratica sto

riografica, scindono in qualche caso I'interpretazione dal iavoro di scavo 

e intrecciano, senza darne sistematicamente conto, linee storiografiche a 

volte di assai cJifferente isrirazione e co llocazione ne! tempo, In breve, col 

processo cJi apprencJimento si trasmettono immagini ueJl'indagine sui pas

S~lto come produzione di racconti onnicomprensivi e in se conclusi, In 

<-juesti voJumi, vicl'versa , specialisti riconosciuti vengono chiamati a pro

porre , in forme ~Iccessihili, nodi e risultati del lom stesso \avoro, [\el loro 

insicl1le l'ssi conscntono di osscrvarc (Lt vicino i caratteri e i prohlel11i del 

mesticre dello storico profession ;.dl' di oggi e , aJ tempo ste,SS() , porta no in 

pril1lo piano la n;ltur~1 dell ;1 storiogr;lfia conK' cantiere selllpre "reno, 

L'approccio privilegiato in questi Illanuali regionali non insegue dun

que organicit~1 e sistel1laticit ~1. Fsso risponde cOl11unque a un orienta

mento definito, che aggiunge un 'altra ;Illlhizionl' a quelle su rifcritl' : srin

gere insl'gnanti l' stu(il'nti a guardare con ;.lttenzione ai t;lgli sp;lziali e al 

loro significato storiografico, StuJiosi e insegnanti di storia sono ahitll:l

ti a coglicre la climensione interpretativa di ogni pl'riodizzJzionl'. ;I di

scutcre di svolte e continuit:l, a connctterc tagli (Tonologici e Jetturl' sto

riogufiche, Vicevl'rsa. poco diffusa <.: la consapl'volezz:l del CJratterc in

terprl't(ltivo degli spazi assunti neIla ricerCl C nell'insegnal1lcnto, F: sllfTi

cicntl' che gli ;Imhiti territoriali ahhiano un nOllle pl'rche app:li:lno as

sumihili co ilK' oggetto di imbgine: essi vengono cos1 trasformati da bt

ti sOL'i;lIi in ('()se. e di conseguenl.;I la loro scelta non pone rrohJellli di 

interpret:lziolll', Se I'alllhito tcrritoriale messo sotto osservJzione e circo

scritro. riprodurr~1 in forma ridotu e con le specificit;1 clel CISO cventi che 

in\'cstono sp;lli piLI ;lmpi , In quest<> modo rischiano di diventare invisi

hili gran parte dei contlitti . delle manipobzioni. r~lpprcsentlzioni. iden

tit;l. tlllssi che individllano gli Srx1zi lIJl1ani clel pJssato, clll' li rCll(lono 

spesso l11oltepJici. sfrangiati . insrahili, ma non per Cjllesto irrilevanti per 

le societ;1 che ii hanno co,strlliri e per noi chl' clohhiamo studiJrli, 

A questa forma lradizionale di l'Ccit;1 sroriografica Lt collana cerca cli 

r0rt~m: . nell'amhito della SCtlola italiallCl. un qll~lIche corretti\'o, Lo fa as

sllmen<.io le regioni amministrativt-' di oggi come hase di un'anicobzio

ne pr:lticahiJc :1 fini editoriali, per poi Ileg:lrle cOl11e quaclri tl'rritori:i1i cli 

per se rilevanti pl'l' gran parte del passato, L'insistenza su concerti ri-
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gllarcbnri i rapporti fLI grllppi ulllani e ."p:l/i (luogo, cOllllll1il;1. ilk'1l1il;1. 

inscdi~lmenro, vilbggi(), citt:l, p;lc'.'>Jggio, :ll1lhiC'IlIl:, pOlc'ri IlTril( lri:i\i, Illl"

si, ecl'.) pcrl1letle di l11i."lILlre il CILlIll'rc..' lk'l llll! o :trllficio.,,() lk'll:1 di

l11ensione region:t/c al11minis(r:I(i\':1 plT UI1:1 p:lrll' :1I11p l i""il1u lkllL' \'i

cendc narr;lte, di confrontlrl:1 C()1l i IC'ITil()ri rl'"i \i:--ihili lLtI gi()l () (Idk' 

inrerrelazioni, dei contlilli, llellc r:lpprl':--l'Il\:ll.i()J1i '''()Ci:lli, elll' 1:1 lli:--;Irli

colano 0 Lt (r:lscenLion(): ClI :lI1che, ;t \'oire l' PlT Ll"i C()J1ll'llll1c', di I)I"C'

."C'IlI:lr];1 C()me UIl() (k'gli ."p:Il.i lH'>lruili lLtilc rKTlC'l.iCllli C' dulk' p r:lllllll' 

dC'i Ilos(ri progel1i(ori, ])u nqlll' 1l()1l ]";tggill ln Ll c..Ii UIl;I"IOli.1 :1 Pltl (ll:l di 

meJ1Si0l1l':1 (llIl'lI;! :1 gLtnllL' llillll'Il ."i()J1l' llL'l Ill;ll1l1;lk ll;I":-'I(I, IILl 1I1l';ll 

(elll.ione ;111:1 tl'ITitori:llil;1 l!111:1n;1 :lllU\CT:-.() lIl1(1 :-.gll;llll(l Ilitl 1; ~ \\i(II1,ll(l 

ri\'ol«l :Id :ll1lhielHi p iLI ··LIIl)ili:lri" 

QUCSLl prospelli\';1 l(lce:1 leml. illlllik n:I"()]1lkrl(l, (\1 gL1111k· dl'lilJ 

lel.l.;1 nel lliscorso plIl)hlicO llelk :--Olic'!;1 ;1 \:1\ ;til() ILl i (111l' Illilll'l1l1i, l' 

che SOIlO presenri con connol:l!i p:lrlic()I:lri 1ll'1 l1(l:--lro I"):IC':--l'. 111 1)Il'''l'll-

1.;1 di spinre cent r ifllghe e d i! un Sl'Il'>() dillu,,() di ill"( Ickl i,,,Ll i'i ( lJ1L' PCT il 

fun7.ion:ll11enlo lldle i.'>liIUl.i()ni, Ilegli 1I11illli :lJlI1i li :-.i l' 1I1!L'llt)g:lll "lIILI 

rohll SI l'ZI.:1 delle r:l d ici idenlil:lril' i[: l li:l l1L' C' :-.lIl];1 "[C''''';I Ic'n llLl dl' !! :1 C( IIll 

p:lgine 1l:ll.ionale, sull:1 r( lrl11:ll.iolll' dclb (I:I:-'''l' dirigellll' 11 ;1/1< 111:IIl', "111-

1;1 llecl'.""it;1 di UIl':lrticolal.i()lle di :--1:1111]>( I Iccler: ti i"I :I. " u l l: 1 l r: llll/i ( IIll' <!k 'i 

p:lnili di m:IS.'>a, sul!:1 legillim:ll.ionl' ( !c '1I:1 IkplIhl)lil;1 l' "Ill \ :111 Ili .. Ill' Ill' 

.'>ono fonllamenro, ArrOCCIJ11enli loc';tii"lici e (111]( >I( Ig:l/i( Il1i "( 1\T.lll:I/i( 111;1-

li f:tnno del rerrilorio del Iloslr() lemp( I un lel1l:1 "l 'IIILll1ll', (,i ,,( 111< I Il l Ti

coli eviclenli in IUllo 1I11L'SI( l, 111:1 ;1J1lhc' POlc'llI.dll il ;1 pt I"il in' (' p( I""il Ilk 

fr:1 I"altro inlr:I\\l'(lL-ni le prl'l11e""c' pn 1111:1 ril l '""i()r1C <lilltl":1 :-' \ I,~'i "P,I 

li UI1l:lllil.Zali, non h:Il1;IIL, l' rolilic:lll1c'nll' fC'l( )11(\:1. 

l n l1l:tnuale lli slori:1 rl'gion:tic' PlI(1 l()nlrilHlirl' P(I"ill\,IIlll'I1II' ,I <jl Ll' 

.'>10 1l1()l1lento clllrur:tie forTIl'ndo Slrllll1l'llli (Ii ;In:tii,"i "1I11:1 j(IIIlI :I/I(II1l' (k" 

Il'rri(orio cOl1le prOCl'S~ () COll1pic.".,,(), <Ill' Illlrl'lli:I"P;II. I' llin'l"j l' "VIl"1 d i 

arp:lrfl'ne l1J /:1 111()IFeplici, l' Ilon C( Irllr:II)I)( II11' di Ill'll''-''''ILI lit- dillll'l1"i( Illi 

:l1npie a Clllelle dei Illoghi infiniullll'lllc' \:lril'g:11 i ll1l' IL' tl III qv HIg( )Il( I 

'\L'I Cllnres(o cli (lggi, non l' \()r:--l' :11.1:ll"ll:l!(1 IWIl":II"l' ll' ll' dVlllru 1111l'''111 

llsO scientifico llL'l disc()rso"l()ril'() Ir()\i :-'1):ll.i(1 1111:1 dlllll'11"11 II11' "(jlli .... ILl 

l11ente civile, 
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Doveva passare un qU~1I10 di se

colo prima che Giacomo II (J'A-

ragona desse seguito all'infeu-

1. La Sardegna 
nella ccdiagonale delle isole)) 

dazione d el Regno di Sardegna e Corsica. fattagli da r:qxl Bonifa

cio VIII nel 1297. La conquista della maggiore delle due isolc. in i

ziata ne! giugno 1323 con 10 sharco di un rOlenle eStTcito. co

mandata dall' infante Alfonso, nel golfo di Palma, si conclucle nel 

1.324 con la resa di Villa di Chiesa Croi Iglesias) c c1i Cagliari. l 'na 

hreve ripresa della gucrra nel 132S mise Cagl ia ri ckfinit i\ 'amente 

nellc mani della monarchi:L La Corsica im'ecc dO\ 'C\ ':1 rc-stare sot

to il controllo di Genova fino al Settecent() inoltrato, 

L'alleanza-sottomissione del giudicato di Arhofc:I, ultimo rim:l

sto dei quattro in cui anleriormente si divide\'a la S:lrdcgna. c dei 

potentati liguri e toscani che con la citt~l di Sassari si erano spar

titi il giudicato di Tones, facilit() la camr:lgna militarc. rl'iali\ ';t

mente rarida, con cui i Catalano-aragonesi sottrasscro gli altri dul' 

giudicati, di Cagliari e di Gallura, al dOll1inio di Pis:!' 

La conquista della Sardegna segna insieme un culmine e una 

svolta nella rolitica esransionisticl delL! l110narchiJ cllal;\I1()-ar:l

gonese ne! Mediterraneo occidentale, 

Sef!,lla un ell/mine, perche inserisce il ta ,s,sello 1l1:II1GIIlll' in <juL·I-



2 Sloria della Sardegna 

La «Carta de Logu» 

La Carta de Logu e la raccol
ta delle consuetudini vigenti 

nel giudicato d'Arborea nel tardo Medioevo. Iniziata da Mariano 
IV d'Arborea, e completata attorno al 1390-1392 dalla figlia Eleo
nora. Dei 198 capitoli che la costituiscono, quelli dal n. 132 al n. 
159 vanno sotto il nome di Codice agrario di Mariano. 
Con la locuzione Carta de Logu si intende la "tipica forma che 
assunse la manifestazione del potere legislativo dei giudici sar
di». La voce carta e sinonimo di statuto; la voce logu indica l'in
tero territorio giudicale 0 una porzione di esso. 
Nel proemio alia Carta de Logu de Arborea - ha scritto Antonel-
10 Mattone nella voce dedicata alIa giudicessa d'Arborea nel Di
zionario biografico deg/i Italiani - Eleonora fissa i due principi 
fondamentali che hanno ispirato la promulgazione della legge ter
ritoriale del giudicato: l'-acreximentu dessas provincias et regnos 
et terras» dipende e deriva cia I diritto ( .. sa rexonj.) e dalla giusti
zia; attraverso le buone norme ("per issu bonus capidulus») si puo 
!imitare la superbia dei rei e degli uomini malvagi affinche i buo
nj, i puri, i deboli possano vivere .. in seguridadi per paura des
sas penas". Desiderando «qui sos fedeles et subditus nostros des
su regnu nostru de Arborea» siano disciplinati da norme e ordi
namenti in virtll dei qllali possano vivere in .. pacificu et tranqllillu 
et bonu istadu», emaniamo - afferma Ereonora - le norme e i ca
pitoH ( .. fachimus sas ordinaciones et cabidulos.) che si devono ri
spettare ed osservare come legge "per ciaschaduno dessu iuy
ghadu nostnl de Arboree predictll in illdiciu et extra". 
Nel Parlamento del 1421 la .. Carta de loch sardesca», .. ab la qual 
la justicia entre los sarts es administrada», venne estesa da Alfon
so V il Magnanimo a tlltti i territori feudali del Regnum Sardi
niae, ad eccezione delle citta regie (tranne Oristano, che dal 1479 
conservo l'uso della Carta de Logu come diritto civile, penale ed 
agrario). Net XVI e nel XVII secolo vennero modificati numero
si capitoli. 
Nel periodo sabaudo la Carta de Logu, ormai soppiantata dalla 
legistazione regia e viceregia nel diritto civile in quello penale e 
processuale, ebbe il compito di regolare tutti gli aspetti consue-



1. La Sardegna ardgonese 

tudinari deUa societa agro-pastorale dena Sardegna. Venne 3bro
gata sol tanto nel 1827 con la promulgazione del1e Leggi ciuili e 
criminali pel Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine 
del re Carlo Felice. 
Nel suo lungo periodo di vita la Carta de Logu ha conosciuto al
meno dieci edizioni a stampa, la pill notevole delle quali e stata 
curata con un ricco commento da Girolamo Olives (Madrid 15(7). 

la "diagonale delle isole» che, secondo una celebre immagine del 
grande storico catalano Juan Vicens Vives, passando dagli anni 
1230 per le Baleari e facendo perno dal 1282 su\\a Sicilia, proiet
tava il commercio catalano, in particolare quello di Barcellona, ver
so le coste africane e il Mediterraneo orientale. 

Segna una suo/ta, perche la guerra lunga e discontinua che la 
monarchia dovette sostenere fino al 1409 con i giudici di Arborea 
(con le paci temporanee del 1355 con Mariano e del 1.388 con 
Eleonora), con i francesi della casa di Narbona (fino alia pace de
finitiva nel 1420) e in special modo con Genova (fino alLdleanza 
di Andrea Doria con Carlo V nel 1528), per conservare e consoii
dare il possesso della Sardegna, si accolllpagn() a un procl'sso di 
riorganizzazione istituzionale dei fClTifori, che facevano parte del
la confederazione catalano-aragonese. 

Dalla seconda meta del Trecen
to la Sardegna e investita da un 
rallentamento della produzione 

2. Lo spopolamento 
dei villaggi 

cerealicola e del commercio del grano, e viene scossa cb violcn
te ondate epidemiche. E stato calcolato dallo srorico John 1 )3)1 che 
la sola peste nera (1348) avrehbe provocato nell'iso\a un crollo 
della popolazione rurale del 4.-)(Y!) , al quale, cntro gli inizi del (jU<1t

trocento, si associa la scomparsa di ben la meta dei villaggi. 

3 



4 Storia della Sardegna 

Quello dei villaggi abbandonati c un fenomeno in ana cJa pri
ma della venuta dei Catalani: un fenomeno in conscguenza del 

quale, alia fine del Quattrocento, la Sardegna si trova ad l.'ssere 

piLl pastorale e pill urbana di prima. 

Con la nisi demografica e politica si intrecciano processi di tr(1-

sformazione sociale. II piLl importante di questi sarehbe la cJefini

tiva scomparsa del servaggio nelle campagne sarde. Se e vero (co

me sostiene 10 storico spagnolo Rafael Conde) che al momento di 

rompere con la Corona aragonese Mariano prociam(lva la liherta 

per tutti i servi sardi , e particolarmente significativo che ancora 

poco tempo prima egli accusasse gli ufficiaJi regi di dare ospita

lit~l e protezione ai servi del giudicato nel Castello di Cagliari. 

Con l'affermarsi clelJa nuova realta politica i contadini , da servi 

divenuti vassalli , avrebbero acquistato una piLI piena personalita 

giuridica, in particolare una maggiore possibilita di muoversi sui 

territorio. Cia si lega in larga misura al generalizzarsi dei rapporti 

fcudali nelle campagne e all'emergere di stabili centri urhani, in 

un quaclro nel quale le relazioni politiche sono ora regolate cia un 

porere, quello dell'autorit~l regia, superiore e incombente, in un'i

sola che dopo secoli e di nuovo formalmente unificata . 

3. La lunga guerra 
di Arborea 

Intorno alia met~l del Trecento 

in Sardegna la feudalit~l vecchia 

e nU()V~l era costituita soprattut

to cb Catalani (in specie di Barcellona), seguiti cia Vaknzani, 

Maiorchini e Aragonesi, per il resto cb ltaliani e S~lJ'cli . Questo as

seUo conohhe diversi scossoni. resi piLI forti dalla sempre pill 

profonda nisi nei r~lpporti tra monarchia e giucJiCJto di Arhorea . 

Inizialll1ente il giudice Ugone II collaboro non poco a sfoltire 

la rresenza della feudalit~l italiana (clalla stessa citt ~l di Pisa ~Ii pi

sani Donoratico, ai liguri Malaspina e Doria). Ma b politica clella 

Illonarchia. volta a favorire tra i suoi eredi il cadetto Gi()\'anni in 



Fig. 1 Sigillo 
di Ugone II 
d'Arborea. 

Ugone II regno dal 
1321 al 1335. 11 suo 
sigillo, qui riprodotto, 
proviene da Pisa, do
ve fu ritrovato presso 
la chiesa di S Maria 
deUa Spina. 

1. La L ardegn:1 aragonese 

contrapposizione soprattutto aJ futuro Mariano IV. avrchhe intlui

to non poco sulla rottura hen presto decis:l da Cjul'st"ultilllo. Nel 

1349 Mariano assedic) Bosa, GltWr<' ) il fr;J(ello e suo figlio Pil'tro l' 

li huttc) in elrcere per il resto ck'lb \oro vita, senza che la Ill()n:lr

cilia pot esse intervenire, tanto rer non guastare i rapporti col nuo

\'0 giudice quanto per non ;lrrivarl' ad un'aperta rot(ur:l. 

L'ahilit~l diplolll(ltic~l di Mariano diede rL'spiro intL'rn:ll.i()n:tie ;tl
I:t contest<.lzione arhorensc. srahilendo allelnl.e matrim()ni;tii :1 tut

to campo ncl Medilcrraneo occidentale: con i sl'tr()ri dell'arist()

nazia catalana in c()ntlitto con la J1)on;lrchia. con i \'isc()Tlti di f\i:lr-

1)()J1a, con una delle famiglie prefettizil' rOl11aJ)e l' 1ll'll'isola C()1l 

I'inquieto Brancaleone Doria . Mariano ;lrrivi) ad ottenl'rl' crl...·llit() 

presso la corte pontificia. quando quest;l P:\rYl' orienLlrsi ;1 <"COrl

k"sare la holb con cui Bonif'acio :l\'L'\·;l infcuclato Lt Sarckgll:1 :ti 

Cl Lllano-ar;lgonesi. 

Questo rXltrilllonio politico ri,schic) <ii l'S,Sl'I'C' del rult() <Ji .s.-.,ip:lto 
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6 Sroria della Sardegna 

Fig. 2 Ottana, chiesa di S. Nicola, polittico. 

In questo POlittlCO e ritratto il donm-ceIJo Manano, futuro Mariano IV, giudice d 'Arborea, 
che regno dal 1347 al 1376. Con il termine donmceIJo SI designavano i figli dei giudici . 



1. La Sardegna aragonese 

nel breve governo di Ugone Ill, che ruppe teatralmente (1)7H) Ld
leanza appena stabilita con gli Angio facenclo trucidare tutti i di
gnitari che avevano pal1ecipato alia sua stipub (compreso il no
taio: come dire, la macchina da scrivere ). gone voleva imprime

re un duro, spartano andamento al confronto con i C:~ltalano-ara

gonesi, contando solo sulle sue forze, sulle "genti sarele e il I'ro
prio peculio», riducendo ogni spazio di autonomia sia elelLlristo

crazia giudicale, tradizionale sostegno elel suo potere, sia eli un po
tente alleato interno come il patriziato urhano di Sassari. Compi
va una scelta isolazionista proprio mentre iI papato eli }{omJ, I'ur 
inuebolito dallo Scisma d'Occidente, tentava con Urhano VI ui an
nullare la bolla d'infeudazione e I'a utoritarismo di Pietro il Ceri

monioso era contestato dai suoi stessi figli Giovanni e Martino. 
Anche in Sardegna i dissensi nei confronti elella politica ui l go

ne passavano dentro la cerchia familiare, pur non potenelosi im

putare a cia la tragica fine del giuuice e della figlia Benedetta, trll
cidati il 6 marzo 1383. La necessit~1 da I'arte della sorella Eleollo
ra di pacificare la situazione interna del giudicato l.' tra questo e i 

territori annessi, di rafforzare il pal1ito ueli3 "rXlCe .. - cspressionc 
delle forze sociali tradizionali - contro iI pal1ito della "liheI1~I;; -

espressione dei ceti urbani emergenti -, riaprl le trattative con la 
monarchia, provvisoriamente interrotte dalla scomparsa di Pictro 
iI Cerimonioso (gennaio 13R7): trattative nelle quali un aspetto ri

levante era costituito dalla riconferma dei privilcgi delle citt~l al
leate (Sassari, Iglesias), al cui rango aspirava anche iI ccntro eli 
Sanluri. Intermediario fu Brancaleonc Doria, marito di Elconora, 
che pero, inviato come plenipotenziario, fu preso in ostaggio dal

la monarchia e tenuto prigioniero. 
Alia scomparsa di Pietro il Ccrimonioso la sprcgiudic3ta U>O

cloua del nuovo governatore generale, Ximen Perez, i I'rotocolli 
d'intesa suI traffico marittimo che la Corona aveva sottoscritto con 
Genova, assieme al rischio dell'isolamento internazionale e all'csi

genza di avere al proprio fianco il rnarito Brancalconc. sI'insero 
Eleonora a siglare la pace con il nuovo sovrano Giovanni [. 
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Gli accordi del 1388, con la liherazione di Brancaleone dalle 
carceri cagliaritane di San Pancrazio, in realta aprirono una nuo
va fase di belligeranza, per la sete cH rivincita del Doria e per la 
ripresa della tensione tra Genova e Catalogna, Cl seguito dell'ac
cresciuto interesse della monarchia per il Regno cJi Sicilia in pre
da alia guerra civile, 

La Sicilia fornisce a Brancalcone 10 spunto per riaprire le ostilita: 
con una guerra lampo riconquista per gli Arborensi le posizioni an
teriori alia pace del 1388, cerea anzi di prendere Alghero e rompc
re cosl uno dei cardini della tenuta catalana in Sardegna (1391), L'al
tro era Cagliari, Ma ne lui riesce a progredire nella conquista ne la 
monarchia e in grado di recuperare le posizioni perdute, 

Con Giovanni T, ma soprattutto col fratello Martino L torna in 
primo piano la proiezione mediterranca della Corona d'Aragona, 
che doveva sfociare nella definitiva conquista della Sicilia, Questl 
a sua volta avrebhe fornito la base materia le per recuperare I'in
tegrale controllo della Sardegna, 

Le priorit~1 nlediterranee, e insieme le feroci ondate epidemiche 
che percorrono l'Europa, il Mediterraneo e la Sardegna, illlpongo
no alia Illonarchia un'accol1a ricerca di accordi di tregua in una chia
ve politicl nuova: non pill solo strumentale con gli Arborea, hens! 
sostanziale con tLltt:! la "nazione sa rctl» , Tanto pill che i regni 1ll3-
rittimi della Corona (Catalogna, Valenza e Baleari), ne! Parlamento 
gener~lIe del J 400- Jl01, fanno proprie le richiestc sui governo del
I'isola di cui si era fatto porta voce il giudicato d'Arborea nella pace 
del 1388: anzi si spingono oltre: chiedono che ci siano due gover
natori c non uno solo, che reggano per non pill di ') anni invece 
che fino a 10, che non siano "ne haroni ne nohili» e che ahbiano 
"potere certo e limit3to», dato che la ribel1ione sarda avrebbe il suo 
"fondalllento e originc» nelle loro "soperchierie», 

Questi regni mirano anche a rafforzare il peso e il ruolo del ce
to dirigente delle due citt~1 cardine della presenza catalana nell'i
sola, Cagli~lri c Alghero, aIle quali viene conccsso di poter invia
re i propri sinc!aci alle riunioni del Hegno eli .\Iaiorca 0 del prin
cipato eli Cataiogna, Interesse non secondario di quei r<::'gni era ~d-



1. La Sardegna aragonese 

tresl di porre un freno alia cresccnte insicLlreZLJ dei traffici marit

timi, conseguenza della guerra di cursa, ormai installatasi nd Me

diterraneo. AI fenomeno corsaro non furono estranei i porti di AI

ghero e Caglia ri. 

In Sardegna, peraltro, solo la pacificazionc intcrna avrehhe 

smorzato questo tipo di attivita, che con l'in()ltr~lrsi del (juattro

cento doveva cambiare progressivamente di segno, dando sp;lzio 

al decollo della pirateria dei Barbareschi. 

Quando Brancaleone Doria sem

hra pater ri prendere con maggior 

lena I 'offensiva contro le terre 

4. L'avventura 
del visconte di Narbona 

della Corona, contando sui rinnovato sostcgno di Cienova pas.sat! 

sotto protettorato france-se, l'improvvis~1 scomparsa del figlio Ma

riano (407), che segue di poco que/la di Elconora (1 4 ()·}), rimct

te tutto in movimento. Proprio Sassari e Cenov;1. sue sostenitrici, 

10 abbandonano per appoggiare la canclid~ltura al giudiclto di (;u

glielmo Ill, visconte di Narbona, pill solida sui piano intcrnal.io

nale. Tanto piLI che dalla Sicilia, pacificata ed entrata a picno ti

tolo tra i regni della Corona, sta per partire la spedi7.ionc cli M;lr

tino il Giovane, mentre a capo dcll'amministrazione rcgi:1 in Sar

degna viene reintrodotto il cOIl1ando unico, per Lt prinu volta sot

to il titolo di vicere. 

11 Regno cli Sicilia, che negli anni prccl'denti ~{\'cv:t soccorso Ca

gliari e Alghero con invii cli grano, ora vicnc solkcit:lto a finan

ziare e rifornire un intero corpo di specli7.ionc. Le g;t1crc su cui 

questo viaggia sono fin~tnl.iate in parte l' costruitc in Sicili;1. 

Nell'isola il visconte di Narhona disponeva dd control\o di gran 

pane del territorio, O1a si trova\'(\ quasi prigionicro (lelb dillidl'llz;1 

dei suoi v:lssalli, soprattlltto dei Iluggiorenti orist;Jnesi. gui(l;tti d;11 

rodesta Leonardo ClIbello, e come ciliuso cla un hlocc() n;I\'alc. 

l'imponente ;]ftlusso di uomini, ll1t'zzi e vctt<)\'aglie SLt Il;tviglio <.';1-

tabno e siculo assicura la vittoria a Mal1ino. A Sanluri, iI .l() giugno 
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1409, null'altro pote il disperato valore dei Sardi, se non sacrificar
si, permettendo al visconte e ai suoi uomini di mettersi in salvo. 

Benche l'improvvisa scomparsa di Martino iI Giovane, a luglio, 
sembrasse riaprire i giochi, una politica di maggiore realismo per
metteva ai re catalani di incunearsi tra gli Oristanesi di Leonardo 
Cuhello, appartenente a un ramo collaterale della dinastia giudi
cale, e i Sassaresi, che ospitavano il Narbona. La pace fulminea
mente stretta con Cuhello nel marzo 1410 stabiliva una situazione 
di non ritorno, nonostante la crisi di successione apertasi nella Co
rona d'Aragona e il travagliato biennio di interregno, sciolto dalIa 
sentenza di Caspe del giugno 1412 che designava erede della Co
rona il castigliano Ferdinando I Trast{tmara. 

Leonardo Cubello veniva creato marchese di Oristano. Ma men
tre il piccolo regno di Arborea non reggeva al cambio di dinastia, 
sgretolandosi rapidamente, la Corona d'Aragona usciva invece da 
Caspe rafforzata nell'ordito istituzionale, con benefici duraturi per 
la sua stessa proiezione mediterranea. 

Come ricordavaIlO le Cortes catalane, prestare soccorso alla Sar
degna non era compito del principato, bens! del futuro sovrano. 
E cib non per un qualche punto d'orgoglio 0 d'onore di questo 0 

quel dinasta, quanto piuttosto per quel profondo senso delIa ina
lienabilita dei diritti acquisiti 0 rivendicabili che era proprio di qua
lunque monarchia europea medievale e moderna. Di questo mo
vente si sono nutrite tutte le grandi e piccole crisi politiche che 
hanno travagliato l'Europa di antico regime e che nel Mediterra
neo occidentale ruotano attorno alle "horrende .. guerre d'Italia 
0494-1559). Di questi conflitti politici e sociali, che travagliano 
l'Europa fino alla rivoluzione francese e oltre, parte integrante era 
la feudalita, piccola e grande, il baronaggio, in Sardegna e altro
ye, prima, durante e dopo gli Aragonesi. 

Ancor prima che Alfonso il Magnanimo sbarcasse in Sardegna, 
era stato affrontato e formalmente liquidato il problema del Narbo
na, che aveva concordato la cessione dei suoi diritti sui giudicato 
per una cifra, sui 150.000 fiorini, che venne liquidata a lui e al suo 
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erede nel corso di un decennio (e neppure per intero) . L'operazio

ne era garantita da una o fferta, fana dai grandi feudatari dei regni, 

vecchi e nuovi, della Corona d'Aragona, ma fin! col gravare so

prattuno sulle finanze del Regno sardo, e in particolare sui Logu

doro, che aveva costituito l'ultimo baluardo del visconte nell'isola. 

Lo stesso connino con Genova, nel nome del quale si fece l'im

ponente spedizione del Magnanimo, per I'ultima volta trovava il 

suo epicentro nell'asse Sardegna-Corsica . Mane-ata la conquista del

l 'altra isola, dopo un lungo e inutile assedio di Bonifacio, il so

vrano veniva risucchiato dall'allettante invito a ereditare il Regno 

di Napoli (ottobre 1420-giugno 1421). Da quel momento il con

flitto con Genova si spostava tutto sull'asse della politica italiana, 

con la repubblica ligure che, ormai espulsa dall 'Egeo, per regge

re il confronto con i Catalani nel Mediterraneo occidentale e con 

i Veneziani in quello orientale deve poggiare sui re di Francia 0 

sui duchi di Milano. 

Il piu che cinquantennale con

flitto tra Catalani e Arborensi 

aveva provocato la scomparsa 

5. Lo sviluppo 
della feadallt. 

dei piccoli feudi, soprattutto quelli di ascenuenza catalano-aclgo

nese: di essi si lamentavano i suduiti sarui per bocca del giuuice di 

Arborea, che sin dal 1325, quando le elargizioni erano arpena ini

ziate , parla di «(anti re quanti sono i villaggi nel Regno di Cagliari». 

Le giurisdizioni feudali si erano venute cos', polarizz~tndo in Lre gran

di blocchi: quello della nuova dinastia arborense e dei slloi rarti 

giani , che si estendeva su gran pane uell'antico giudicato: quel1lo 

del visconte di Narbona, che occupava buona parte del Logudoro 

e le Barbagie d 'Arborea e debordava nella Gallura: qUl'llo catalano. 

dove dominava il conte di Quirra, Berengario Can-oz, che dall'l'x 

giudicato di Cagliari smarginava in Arborea e in Gallura e che in Lo

gudoro, oltre Alghero, controllava dal 1410 anche Bosa. 
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Nel ventennio seguente al fatidico hiennio clella spedizione di 

Alfonso 0420-1421), al margine dei grandi aggregati feudali tor

nano a prolifera re i piccoli e medi feudi. La novita rispetto ad un 

sceolo prima e che i «tanti re» non provengono piLl solo dai regni 

originari della Corona, 1l1olti sono sareli: arhorensi della cercllia pa

rentale dei Cuhello eel esponenti delle oligarchie urbane eli ascen

denza non solo catalano-aragonese (AIghero, Cagliari) ma anche 

isolana (Iglesias , Rosa, Sassari). L'ultima presenza italiana, i Doria, 

viene spa zzata via da un'azione congiunta di Sassari, Alghero e 

Bos(\ . La loro ultima roccaforte, Castelgenovese (poi Castellarago

nese, oggi Castelsardo), cade nel 144H: le tre citta e i loro patri

ziati se ne dividono le spoglie . 

Il primo aspetto rilevante della pacificazione del regno e costi

tllito elal ra:!!(Jrzamell!o della preset feudale suI tC!rrilorio. Una fell

d<dit~1 che ha lIna larga ha se ma e anche rnolto verticalizzata : SlI 

eli essa si stagli:tno di netto da un lato iI conte di Quirra (al qua

le cLtI Quattrocento si affiancano altri Valenzani, i Centelles. con

ti di Oliva), dall'alrro il marchese di Oristano. 

La sede di una prima messa a punto delle prerogative e delle 

preminenzl' del haronaggio sardo, riunificato sotto la monarchia 

aragonese, fu il Parlamento del ] -121. il primo Parlamento effet

tivo del regno , dopo qucllo del 13'::;'::;. nel quale le rappresenran

ze cetllali. non ancora hen delineate, avevano avuro un ruolo pre

v;i\entementc passivo . La prl'minenza feudale si esprime nell'oc

cllrazione della carica viceregia, quasi senza interrllzionc cJurante 

l'epoca del M~lgn:lnimo , cb parte di slIoi esponenti . Soprattutto si 

elispiega nclle rillnioni dello Stamento militare del 1+-+6 e ll'::;2 . 

Non a CISO iI diritto di a L1toconv()carsi fuori delle sessioni rar

lamentari, affidato nel 1446 ai tre principali haroni del regno. il 

marchese c1i Oristano e i conti c1i QUiIT~1 e di Oliv~ l . 111:1 ;tnche a l

b me~jor petl1 dei baroni e signori. ne! 1'1:)2 vie ne confermato llni

camente a loro trc. Ulreriore indizio, apparenremcnte paraciossa

le: la lihert~1 di ll1ovimento rer i vassalli "come fr~.lIlchi e liheri uo

mini". che in Catalogna verr~1 riconosciuta solo con Ferdinando il 
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Fig. 3 Scorcio delle mura medievali di Castelsardo. 

Castelsardo fu fondata dai Dona nelll12, 10 stesso anno in cui sarebbe st t 
ghero, l'altra citta-fortezza della Sardegna settentrionale. Origmariarnente SI cfU I a a 
Castelgenovese, nome che fu poi cambiato in Castellaragonese sotto gli AJ: gOl1' en 1-
l' ttuaJe Castelsardo sotto i Savold . 

C lttolico doro clue grandi solleva zioni (le- gUl'lTl' lll'i U ! 1I7(!1l .';({). in 

S;lrciegna invece fu volLlt,l uall'aristoual.ia . Con qUl'.-;l(). l11eIltrl' si 

.-;cioglievano gli ulrillli vincoli del .-;l'r\,;lggio I1leciicv;t\l' . si J11cLLe

\ ';100 i graneJi feuu;ltari in conciizione di eseJ'citare Lt rr< )rri a po 

rente fo rza c.\'attra zione su un tessLlto clt'l11ografic() 111 ( )It<> dch()lc , 

In Llna fase di nisi generale nei raproI1i tra i regni (SLI tLllti Lt 
Cluiogna) e la 111onarchia, prima rer \";lssentei .s11lo. col i\Ltgn;lIli-

1110 instalbtosi a Napoli, CJuindi per la rirrc.-;a c.iell·autorirarisJ11o re

gio e le crisi c1i sLl cccssione. proprio 111eIltre occura il tcrritorio e 

le istitu zioni la feu(blit~l .sarcla si sch iera e si ro\;t r i/.za in ha nd i 

contra rrost i . 
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Questa tendenza ad organizzarsl m fazioni era presente nella 
nobilta spagnola dei regni della Corona, soprattutto in Aragona e 
in Catalogna. In Sardegna il fenomeno tende a manifestarsi per il 
fatto che al vertice della piramide feudale emergono su tutti i Cu
bello e i Carroz, famiglie nelle quali si incarnano da un la to I'et
nia sarda e la contestazione arborense, dall'altro I'etnia dei con
quistatori sbarcati in Sardegna al seguito dell' infante e schierati 
con i successivi sovrani. 

6. L'ultima resistenza: 
Leonardo JUag6n 

Fin oltre la meta del Quattrocen
to sembro che le alleanze matri
moniali potessero evitare che 

questa tendenza ad organizzarsi in fazioni contagiasse anche la feu
dalita sarda. Sia i Cubello che i Carroz erano imparentati con i Cen
telles, che cosl si trovavano a svolgere un nlolo di intercapedine. 

Due circostanze mutarono all'improvviso la situazione. Ne! gen
naio 1469 moriva il conte di Quirra, la cui unica figlia, Violante, 
veniva fatta sposare in tutta fretta dal vicere, il consanguineo Ni
cola Carroz, col proprio figlio Dalrnazzo, unendo cosl in un'unica 
robusta forza d'urto i due rami, fin n discordi, del casato, i Carroz 
cli Quirra con i Carroz detti d'Arborea. L'anno dopo moriva anche, 
senza eredi, I'ultimo Cubello e la sua eredita passava a Leonardo 
Alagon, nohile aragonese. La successione fu immediatarnente im
pugnata dal vicere. Gia :lItre volte una tale contestazione era av
venuta. Ma questa volta da una parte c'era un potentissimo baro
ne. che per giunta controllava la massima carica del regno, dal
l'altra un forte rampollo dell'aristocrazia aragonese. 

Nello scontro - una vera e propria guerra - che dUrl) quasi un 
decennio, questi pote contare su diffuse simpatie tra la "gente sar
cia», "tant fOl1 inclinada a la casa darborea», e sui sostegno di una 
fazione dell'oligarchia sassarese e cli esponenti de!l'aristocrazia sia 
sarcla che dcgli altri regni. 



Fig, 4 Ritratto 
d.i Leonardo 
d.i Alagon, 

Alagon, ultimo mar
chese di Oristano, fu 
sconfitto dai Catala
no-aragonesi nelia 
battaglia di Maco
mer (1478) e mar! 
prigioniero nel ca
stelio di Xativa, in 
Spaqna, dopo sedi
ci anni di carcere, E 
considerato l'ultimo 
eroe delia «liberta» 
del Sardi, 

1. L'l Sarclegna aragonese 

Ma alla fine. respintl' entro i propri confini c is()late political1lcntl', 

le forze arhorensi soccomhevano nella hattagli:1 c1i ;\L\C( )Ill<.:r ( 1 () giu

gno 1478). Leonardo Alag()n, fatto prigioniero, s;lrL,hlx: morto nel 

clstcllo-carcere cli X;ltiv~l, in Spagna. sl'ciici anni dopo, 

~comparse COS! le ultimc tracce 7. Le citta regie: Cagliari 

del giuuicato u'Arborea (ma non 

de/la famiglia Alagc)n: due secoli pill tardi un Alagtm l';IJX'gglT;1 la 

fazione parlamentarc h:delL' alia Corona contro quella rLTi:--ionista. 
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Fig, 5 Stemma della citta di Cagliari, 

Fu il re Carlo Emanuele Ill, nel 1766, a volere che le due principali citta della Sardegna 
avessero uno stemma che «inquartasse» anche l'arma dei Savoia. 

gllidata cia un Castdvn, la monarchia, inc;tmerando gran parte dei 

felldi dd marchese, riequilibrava il rapporto tra terre regie e tent' 

felldali . Oristano entrava a far parte delle citt~1 regie con un cor

po di privilegi, il primo dei qllali compOltava l'Lmione perpetua al 

reoll!llch, ciot' al patrimonio regio) sia della citta che dei slIoi cam

pidani (Maggiore, Milis e Simaxis), al governo dei quali er~tno al1l

ll1l.'ssi i suoi cittaclini. 

Sin ebllo sbarco nell 'isola la politica dclla Corona eJ'Aragona nci 

confronti delle citt~1 sarde semhra muoversi tra dediziolle (o\,\,cro 

conferm<l c1ella legislazionc locde vigente c della cittaclinanza esi

stl.'nte) c rz./on{/clzioJll! (di coml1nit~1 lIrhane, sia in termini statut<l

ri che cli popolamento 0 etnici). 



1, La Sardegna aragone e 

Oltre Cagliari, Sassari, Oristtno, Bosa, cClltri con titolo di Cill:1 

o sedi diocesane (sia pure rer trclsferimento dcl Cl pitolo) non C' 

facile trovarne tra le ~tltre 14 sedi di diocl'si , quasi tuttl' rurali, (\\ol

ti di questi centri non avevano Llspetto di Citt~l, n0 t;tnto meno Lt 
condizione, in quanto crano patrimonio 0 ros."iesso signori le dcl 

proprio presule , COS) come i loro ahitanti furol1o alul1go tUU';iltfO 

chc cittadini, anzi riuttosto servi della Chicsa, Solo ,'Ilcuni di cssi 

(Terra nova - l'attllale Olhia -, Ga itelll, Castelgl'no\ 'cse) chhc']"o u n:l 

qualche forma di istituzioni cittaciine, legate alle attivit:1 rOr1u;ili, 

come d'altro canto AIghero, Loogol1sardo, Orosei, Pos;ILia, che in

\TCe non ospitavano capitoii diocesani, 

Due soli centri, Cagliari e Sassari. di cittadino hanno ancile 10 
statuto, rer averlo ricevuto risretrivamente (b Pis:! e (b (~en( )\'(\, 

Pisa aveva dato ordinamenti urhani. darrril1lJ di sarore signoriiL-. 

sia rure in fllnzione attrattiva rer le attjvit~l minerarie. anche a Vii

la cl i Chiesa, Bosa disronev3 al rill di un bn:ve signorilc (for,"ic 

limitaramente al tariffario doganalc), come nel vivo (k'l]'offcnsiv;1 

statutaria catalana sar~1 cli n a roco rcr Cls{(:lgeno\'cse e Algill'r() , 

Cagliari inizi,ilmente era stata lasci:lt<l sotto il control lo ris:I11() , 

!Via doro il secundo conflitto con Pisa . nel 1.-)2(), le istituzioni c il 

roroi;lmento L1rhano furono totaimente rifondati . prima C()1l \'<..'
Illarginazione e roi con l'esru\sione tot,llc dl'lla C()fllPOI1ClllC pi

s;tna. col rrivikgio "C()elen,{ m .. del 1.-)27. e rr()l11L1()\'Cnd() il t r:lsfl'

ril11cnto dei sudditi della Corona cl:ll rrl'clrio inscLii:11l1Cnto di I~o

Ilaria a quello pill solido c turrito di Castello , 

Da quella data nel voigere di pochi <lnni Cagli;tri si dOU\'~1 d i 

una strllttura di governo :tutogellerativa (i ~ c()lls(t!,lieri ~lnn u ali 

uscenti sceglievano i ')0 p,iurali, che clal prorrio Sl'n() ."ccgli c \ ':lllo 

12 prohil'iri, che tra i giurati clell'anno sccglil'L11l0 i .:; con"igl icri 

l' COSl via di nuovo), cJi un sisrl'ma di cooptalionl' ell<.' g:lr:lnti\ ';t 

stahilita alla oligarchia urlx1I1a (la cittaciinan/;I era c()nkrita (bi {'('

p,hiere e da 2 consiglieri) e cJi uno statuto ill \'irtLI elel Cju:lk' il t'£, 

p,hiere (cJi nomina regia) a\CV;1 giuri .<>cJiliollc. ci\ 'ile t...' crilllinak. SLl

gli ahitanti di Cagliari anche fuori clelJa Cill ;1 (per clelitti C()llllnc;-, -
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si extra villas feudali; se invece commessi intus villas, li giudica

va la curia baronale, pero con diritto di appello al veghiere). 
Non vennero tuttavia trascurati gli antecedenti pisani, in parti

colare conferendo alia citta la funzione di caricatore unico per il 

Capo di Cagliari, rafforzata dall'obbligo di aprire magazzini solo in 
Castello e nei suoi sobborghi e dal divieto di istituire porti e do

gane feudali. I feudatari dal canto loro sfruttarono la congiuntura 

politica e militare, entrando a far parte dei giurati e potendo espri

mere un proprio consigliere. Ma nel 1358 il patriziato cagliaritano 
ottenne da Pietro il Cerimonioso di cacciarli del tutto dal proprio 

governo, agitando il pericolo che potessero ridurre la citta ad eo
rum voluntatem. 

8. Le citta regie: Sassari Altamente significativo e il caso 

di Sassari. Mentre Cagliari e Igle
sias, come poi Alghero, Oristano, Bosa, Castelgenovese, furono 
citta in qualche modo «conquistate», Sassari «si alline6» da suhito 

con gli Aragonesi. Ma il dato rilevante del caso sassarese sta so

prattutto nel fatto che la citta visse in prima persona tutte le fasi 

della politica urbana della Corona d'Aragona, caratterizzata ad un 

tempo da grande duttilita e cia forte determinazione. 

Pochi anni dopo l'esperienza cagliaritana, nel 1329 anche Sas
sari conohbe, in questo caso con l'espulsione della componente 

sarda (compresa quella filocatalana), un tentativo cli ripopolarnento 

organico, anche se restarono in vigore gli statuti, integrati e pla
smati dall'estensione alia Citt~l dei privilegi barcellonesi. 11 podc .... ;tlt 

fu sostituito col ueghiere, vincolato aUa rnonarchia, non piLI ai mag

giorenti locali, e titolare cli lnaggiori poteri. Ma anche il ritorno al 

podest~l poco piLI tardi non avrebhe comportato una restaur:JZio

ne integrale. 

11 fallimento di questa ope razione di ripo polamento convinse la 
monarchia a reinserire, sia pure con prudenza, i primitivi ahit~ln-



1. La Sardegna aragonese 

Fig. 6 Stenuna della citta d.i Sassari. 

E: i1 disegno originale annesso al diploma di concessione (15 gennaio 1767), conserva
to nell 'Archivio di Stato di C gliari. 

ri. La condizionc urbana di Sassari, cl'altronclc (c di ci() la monar

chia avrebbe finito col rendersi conto), non era c()l1lparahilc a 

qllella delle altre citta sarde. Nel suo caso era frlltto di c()ntinlla 

()smosi col proprio entroterra. 

In concomitanza con l'applicazione dclla condotta gia 3(]ortata 

per Cagliari anche ad AIghero, appena ri()(xupata, Sa.'lsari \'cniva 

equiparata istitllzionalmente alla capitale. 

Alghero, dopo una prima dedizione nel 1353 a seguito clella vit

toria navale di Aragonesi e Vencliani contro Genov:I. si rihel](), 

ma venne ripresa nel 13')4, svuo[ata e ripopolata. L't'stcnsione ~lcl 

Alghero dei privilegi di Sassari signific() anzitllLlo l'introcluzioJle an

che qui del u(!p,hiere. A costui \'cnne confcrita giurisclizionc: nel 
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campo civile anche sui nobili, ma solo in assenza del governato
re; nel campo criminale con esclusione totale dei nobili, come a 
Sassari. Inoltre i suoi 5 giurati provenivano da categorie sociali 
conformi al suo nuovo popolamento: nobili, patrizi, mercanti, bu
rocrati, agricoltori. Dal 1363 anche ad Alghero, sull'esempio di Ca
gliari, venne tolta dal governo urbano la componente nobiliare, 
col pretesto della mancanza di generosos, la piccola nobilta. 

La seconda guerra arborense sottrasse Iglesias e Sassari al con
trollo della monarchia. Per entrambe cia significa un ritorno qua
si totale ai vecchi ordinamenti, ma, oltre che uno sconvolgimento 
delle proprie vocazioni economiche (soprattutto per Iglesias), an
che una fOlte limitazione dei loro privilegi. Fu un breve ma pe
sante intermezzo. 

D'altronde gia Martino il Giovane, appena rnesso piede nell'iso
la, si premurava di promettere a Sassari la salvaguardia delle sue 
prerogative. Il che puntualmente avvenne con l'abbandono pattui
to dell'isola da pa11e del visconte di Narbona. Tutto cib si verifica
va nel quadro di una maggiore, soprattutto pill lineare e coerente, 
disponibilita della monarchia al dialogo con i ceti dirigenti sardi. 

9. Le eitta regie: 
Bosa, Iglesias, .Alghero 

Quando i Catalani entrano in 
Bosa nel 1416, grazie alia ces-
sione pacifica del castello, alia 

citt~1 vengono confermati i privilegi con la garanzia che i suoi fun
zionari saranno saJ1s, sardi, n1a soprattutto suoi cittadini. La forma
le dedizione, benche disattesa cbI castellano e dal governatore del 
Capo, sar~1 ribadita nel Parlanlento del 1421. La prerogativa di ciu

tat real Bosa non doveva piLI perderla, nemmeno nel lungo inter
vallo di tempo ne! quale (fino al 1565) fu di nuovo infeudata. Ne 
s011e peggiore ehbe Castelgenovese, che, presa nel 1448. entrb co
munque a far parte dei 7 centri abitati che al titolo abbinavano le 
istituzioni urbane e il diritto a partecipare allo Stamento reale. 



I due primi gesuiti che ne! 
15')9 vennero per fondare il 

l. La Sardegna aldgonese 

Arrivare in Sardegna 

collegio di Sassari - si noti hene, a meta novemhre - compiro
no fa traversata della costa c3ialana fino ad Alghero (circa 500 
km) in soli due giorni. Non bisogna pero dimenticare che du
rante 8 settimane avevano atteso in PC)lto che il "mal tie mpo» ces
sasse prima di poter prenclere il largo. Meglio ancora fece L)uel
la fregata speclita appositamente da Barcellona ne! 1595 per por
tare in Sardegna un clispacdo clelnnquisizione - share() ad AJ
ghero perche la sede del tribunale in Sardegna si trovava allora 
a Sassari -, che coprl il tragitto in «treinta y tantas horas». 
Talvolta erano gli stessi privati che potevano permettersi iI lusso 
di nO'leggiarie appositamente, come quel Pietro Panlo Figon. un 
canonico sassarese che agli inizi di dice mbre 15<18 - ogni tempo 
e buono se il gioco vale la candela - ne spedl una a Roma per 
avvertire un suo fratelio, anch'egJi canonico, affinche hrigasse 
presso la corte pontificia per ottenere la sua nomina ad arcipre
te del capitolo. 
Ma si trattava cli eccezioni. la regola era que lla clella enorme len
tezza nelie comunicazioni, delle attese esaspe ranti. 
Ne! marzo del 1586 il gesuita romano Biagio Mucante attendeva 
a Cagliari gia cla 8 mesi un passaggio siCllro che 10 ripo rtasse a 
Roma, un tragitto che in condizioni ottimali poteva esscre co
perto in una quarantina cl'ore; clisperanclo orma ~ di trovare una 
nave che facesse il percorso diretto si imbarcava finalmente con 
una grossa nave veneziana ch passaggio e che avrehhe toe-catn 
Trapani: tutte le vie conducono a Roma. Non meno avventuroso 
il viaggio di ritorno in Spagna dell'ex-viceprovincia le gesLlita di 
Sardegna Melchiorre Valpedrosa nel novembre di quello stesso 
anno: un prinlo tentativo di ritorno via Genova fu mandato a 
monte appena in tempo, do po che si avvistarono a1 largo del 
golfo cli Cagliari quattro galeotte harharesche che attendevano la 
preda; la sce!ta clefinitiva cadde su un convoglio di navi catala
ne dirette in Sicilia. 
La rotta Genova-Cagliari , compiuta se nza perdere di vista il ver
sante occiclentale della Corsica prima e delb S~lrdegna poi, non 
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doveva essere particolarmente difficile, soprattutto per navi rapi
de e maneggevoli come le galere; eppure, nel 1574, Marcello Do
ria vii impiego 22 giorni, dal 21 aprile al 13 maggio, senza com
piere scali; sempre in primavera, ma 11 anni dopo, nel 1585, il 
gesuita Antioco Spigas si dovette sorbire una traversata di 17 gior
ni sulla rotta Napoli-Cagliari. Anche se, stavolta, ci s'erano mes
si in mezzo anche i pirati ai quali si riuscl a sfuggire quasi per 
miracolo, il maggiore responsabile di entrambi i ritardi era stato 
il brutto tempo: persino durante il migliore periodo per la navi
gazione il mare poteva riservare sorprese. Nel 1594 il vicepro
vinciale Olivencia accusava la ricevuta di una lettera speditagli 
dalla Sicilia sei mesi prima. 

Da R. Turtas, AIClmi rilievi sulla comunicazione della Sardegna col mondo 
esterno durante la seconda meta del Cinquecento, Sassari 1984. 

Poco dopo, nel tornante di meta secolo, era Iglesias, chi usa una 
parentesi signorile, a tornare tra le citta regie: il suo capitano ve
niva equiparato agli altri funzionari cittadini nelI'obbligo di tenir 
taula (cioe di rendicontare la propria gestione a fine mandato), 
introdotto a Cagliari nel 1341 e daI 1355 esteso a tutti gli uffici del 
Capo di Sotto, eccetto il governatorato. 

Col ritorno all'obbedienza regia l'attivismo dei principali centri 
urbani non si esauriva nel farsi garantire gli ordinamenti tradizio
nali e reintegrare nei privilegi gia ottenuti dalIa Corona. Si innesca
va quasi automaticamente una reciproca rincorsa ad adeguarsi alIe 
prerogative di Cagliari. Inoltre dal Parlamento del 1421 preoccu
pazione prevalente delle citta, in particolare di AIghero e Sassari in 
parziale concorrenza tra loro, e che le campagnc feudalizzate del
l'isola siano aperte alIa 10ro penetrazione commerciale. Nei decen
ni successivi, in assenza del canale parIamentare, che torna a fun
zionare con Ferdinando il Cattolico nel 1481, le singole citta attiva
no quello delle ambascerie a corte. E per questa via che l' amostas-
sen , gia operante a Cagliari (dal 1331) e ad Alghero (anni 1360), 
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dal 1430 viene introdotto a Sassari. Ne! 1,431 Alghero ottiene che la 

franchigia doganale, di cui gia godeva in Porto Torres e Bosa, ven

ga estesa a tutti i porti del regno. Nel 1441 le vengono trasmessi i 

privilegi di Cagliari, cosl equiparandosi a Sass£1ri, che a sua vult a ot
tiene per il proprio veghiere (in vece di quello di Alghero) la 11lO

gotenenza del vicere e del governatore per il Capo di Sopra. 

Ma la grande svolta nel governo 
delle citta si ha nell'ambito del

la politica del redrer; di Ferdi-

1 O. 11 caeche~)) 
di Ferdinando n Cattolico 

nando il Cattolico, con il lento e laborioso (lvvio della rifonna clct

torale, che diventa il perno della politica regia nei confronti delle 
citta. 

Come ha ricordato Marino Berengo (in L Europa delle cittcl, il 
SLlO grande testamento storiografico), £11 Cattolico non inlporta va 

tanto spegnere le autonomie comunali quanto rrevenire intollcra

hili degenerazioni della dialettica interna alle c1assi dirigcnti, Un

to riu che il sistema del sorteggio non gli confcrivJ un particoia
re potere di intervento. 

Ne era anzi una inevitabile consegllenza 10 svuot;lmento del 

confronto politico cittadino, come anche I"irrigidimcnto di ogni 

possibite dinamica sociale. 

In Sardegna il redrer; urbano fernandino prese le mosse da Ori
,>; LlO 0 , nel momento del suo ingresso tra le citt~l regie. ne1 I 79. 

Oristano otteneva I'unione perpetua aBa Corona e . comc gi~l Igle
sias, il diritto di prendere le armi contro chi attenta ,,-;sc a q Llc,'-;to 

privilegio: con in piu, rispetto ad Iglesias. la bcolta di chiedcrc 

aiuto alle aitre citta. Proprio per la sua condil.ione di citt~l fino ;ld 

allora governata a discrezione dell m:uchese. 117(!S Liranllicmnclll 

que jllsta, senza forma alcuna di reggimento rroprio. le ViCJ1l' a p
plic:lto il regime elcttorale sortis sil'e de sach. ciot: dell'cstrazionc 

a sorte da appositi sacchi, csemplato Sll Saragozza. dei consigiie-
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ri, del Consiglio maggiore, del clavario e del mostazaffo. Gli uffi
ciali dei tre Campidani (Maggiore, Milis e Simaxis) erano invece 
scelti ogni due anni dal vicere da una lista di quattro nomi, com
pilata da podesta e consiglieri. 

11 nuovo regime elettorale ad Oristano non fu introdotto subi
to. Fino al 1485 i consiglieri vennero scelti dal vicere, per scarsita 
di persone eleggibili. Comunque la sua effettiva entrata in vigore 
comporto qualche ritocco procedurale: ogni consigliere compila
va una lista di cinque nomi, da ognuna delle quali si prendeva un 
nome; i restanti venti, pill i consiglieri entranti e uscenti, forma
vano il Consiglio maggiore (30 membri); i consiglieri sceglievano 
il clavario e il mostaza.ff'o; inoltre, i consiglieri I e 11 erano rieleg
gibili dopo un anno, gli altri dopo due; nella lista per consigliere 
capo entrava anche chi era stato consigliere 11; in quella di consi
gliere 11 chi era stato gia due volte consigliere Ill; l'integrazione 
della Jista con nuovi abitanti era a discrezione dei consiglieri. In
somma, si ricorreva ad una sorta di mescolanza del vecchio siste
ma autoreferente, mutuato a Cagliari da Barcel\ona, con quello 
nuovo del sorteggio e si favoriva un certo mescolamento, ma so
lo nella fascia medio-alta dei consiglieri. 

Avrehbe dovuto essere Sassari, invece fu Cagliari a fungere da 
centro pilota per l'estensione della riforma alle altre citta, non sen
za pesanti tensioni al loro interno, in parte attutite da periodiche 
avocazioni delle nomine da parte dei vicere. Fu necessario aspet
tare l'anno 1500 perche la riforma entrasse in vigore a Cagliari. La 
segul Alghero nel 1501, pur disponendo del relativo privilegio sin 
dal 1495. Nel 1508 fu la volta di Iglesias. Solo nel 1518 si riuscl 
ad applicarla anche a Sassari. 

Sarebbero seguite Castellaragonese col Parlamento Heredfa 
C1553-155 iD e Bosa col recupero totale del ruolo di citta regia (dal 
1 ')65). La riforma a Sassari avrehbe dovuto prendere le mosse su
hito dopo Oristano, senonche la sperimentazione tentata negli an
ni 1480 aveva provocato la furibonda rivolta di una parte deUa oli
garchia cittadina, duramente repressa. 
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Qui in maniera evidente il passaggio alia elezione per sorteg

gio favorl una perfetta chiusura in senso patriziale clella consi

glieria, dalla cui prima fascia, oltre i funzionari (una c()nfcrm~I), 

furono tolti i feudatari e i loro amministratori (come ad iglcsias), 

restando riservata per i nobili no heretats, cioe la piccola n()hilr~l: 

le altre fasce accoglievano avvocati e medici, notai e rcdditieri. 

mercanti facoltosi, procuratori e speziali, Come in una citt~1 iulia

na che si rispetti, le arti minori, che in Sardegna c()n()SCl'\'~I!1() (Ld
tronde uno sviluppo corporativo piuttosto de/)ole, a S~ls."<lri, ma 

non solo a Sassari, venivano e1egantemente tenure fuori del g()

verno urbano. 
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1. Da FerdiDando d' Aragona 
a Carlo D (1479-1700) 

Con I'ascesa al trono d'Aragona 
di Ferdinando 11 detto il Cattoli-
co (1479-1516), la Sardegna pub 

dunque riavviare la sua lenta ripresa economica e civile, emer
gendo quasi a nuova vita dopo un secolo e mezzo drammatica
mente segnato da epidemie, carestie e guerre. L'unione di Ferdi
nando con Isabella - il loro matrimonio e del 1469 - e anche il 
preludio dell'unificazione dei regni iberici, ad eccezione del Por
togallo, in un'unica monarchia spagnola, destinata a dominare la 
scena dell'Europa moderna sinG a meta del Seicento. 

Con Ferdinando il Cattolico cominciano anche ad affermarsi in 
Spagna i principi della monarchia assoluta, con una limitazione dei 
poteri feudali e di quelli ecclesiastici e con una migliore organizza
zione dell'amministrazione regia (anche in Sardegna, come vedre
mo pill avanti). L'azione di Ferdinando in questa direzione e tanto 
efficace che nel suo If principe, del 1513, Niccolb Machiavelli 10 as
sume ad esempio eminente di "principe virtuoso .. , con particolare 
riferimento alJa sua «arte .. 0 perizia nel governo dello Stato spagno-
10, del quale pUG essere a buon diritto considerato il fondatore. 

Nel 1492, con la scoperta dell'America da palte di Cristoforo Co
lombo, che agisce in loro nonle, Ferdinando e Isabella danno an-



2. La Sardegna neUa Corona di Spagna 27 

che inizio a quella grande avventura di espansione coloniale del
I'Europa che e destinata a mutare le sorti del mondo . Ed t' sem
pre Ferdinando ad avviare, nel primo Cinquecento, in cOlllpeti
zione con la monarchia francese dei Valois. Llna lunga epoca di 

predominio spagnolo sull'Italia. 
Lungo tutta I'eta spagnola 0479-1720) la Sardegna rcsta inseri

ta sotto il profilo istituzionale nelI'ambito delIa Coron~l d'Aragona, 
assieme al principato di Catalogna e ai regni d'Aragona, Valcnza 

e Bateari, ma e inevitabilmente ridotta, nel quadro di una monar
chia dagli orizzonti enormemente dilatati, alia condizione di una 
insignificante periferia. 

Con iI successore di Ferdinando, il nipote Carlo, si afferma in 

Spagna la dinastia degli Asburgo, che si esaurira soltanto nel 1700, 
con la morte di Carlo 11. Nel 1519 Carlo I d'Asburgo e anche det
to imperatore, con il nome di Carlo V, e vie ne percii) a trovarsi al 
vertice di una costruzione politica di ampiezza mai vista , forse nep

pure ai tempi di Roma, pOiche i suoi domini , oltre che SlI buona 
parte dell'Europa occidentale, tra Paesi Bassi, Austria, Italia e Spa
gna, si estendono anche su una vasta parte dell"America centrale 
e meridionale (a lui si deve la creazione, nel 1542, dei vicercami 

del Messico e del Peru). 
11 primo contatto del nuovo sovrano con i sudditi sardi e del 151 H, 

a Saragozza, dove Carlo ha convocato le Cortes aragoncsi peT avcr

ne il riconoscimento della propria autorita. A giurargli fedelta. nel
l'occasione, sono infatti anche i sincbci di Cagliari. Sassari. Alghero 
e Oristano. Delle successive imprese che Carlo V compie in ltalia e 

in Germania, impegnato nella prima ad affermare la posilione spa
gnola rispetto alle ambizioni francesi e nella second a a contcnerc 
le conseguenze politiche della riforma rehgios(l promossa da Mar
tin Lutero (517), in Sardegna non arriva che una debole eco, tan

to piu che le sue elites aristocratiche e cittadine sono soprattutto 

preoccupate di preservare I'autonomia giuridica ed istitllzionale di 
cui l'isola continua a godere in seno alia Corona d·Ar3gona. 

Questo non toglie che proprio nel 1 ')27, l'anno drammJtico dd 
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"sacco» di Roma compiuto dalle truppe mercenarie di Carlo V, I'i
sola subisca un'invasione di truppe francesi, trasportate da una 
f10tta genovese, che conduce a una breve ma rovinosa occupa
zione di Sassari. 

L'imperatore ha I'occasione di visitare fuggevolmente la Sarde
gna - come vedremo anche piu avanti - soltanto in due occasioni: 
nel 1535, quando guida personalmente una spedizione per ricon
quistare Tunisi , occupata l'anno precedente dal corsaro barbaresco 
Khair ad-din, detto Barbarossa, che e pure capitan-pascia del sulta
no turco Solimano, e nel 1541, quando tenta una seconda spedizio
ne contro Algeri , iI cui c1amoroso fallimento lascia iI Mediterraneo 
del tutto sguarnito rispetto alia corsa barbaresca e turca. Durante la 
prima spedizione Carlo V sbarca a Cagliari per alcune ore, durante 
la seconda visita frettolosamente Alghero. In entrambe le spedizio
ni, comunque, la Sardegna mette in evidenza tutta la sua potenzia
le importanza strategica, sia come base navale sia come retrovia di 
rifornimenti, sui fronte mecliterraneo del secolare conf1itto tra Occi
dente cristiano ed Oriente islamico (nel 1526 Solimano ha anche in
vasa l'Ungheria e incombe minaccioso sui confini dell 'Impero). 

La vanita del suo impegno a preservare I'unita religiosa del
l'Europa occidentale e tra le ragioni che spingono Carlo V ad ab
dicare, nel 1556. I suoi domini austriaci sono trasmessi al fratello 
Ferdinando, che gli succede, per eiezione, anche nel titolo impe
riale; i domini spagnoli , con i Paesi Bassi, le Fiandre, l'Italia e le 
colonie americane vanno, invece, al figlio Filippo II 0556-1598). 
Nel suo celebre libro su Ciuilta e imperi del Mediterraneo nett 'eta 
di Filippo Il. il grande storico francese Fernand Braudel descrive 
questo sovrano come un «ragno al centro della sua tela." appa
rentemente immohile nella sua reggia dell'Escorial, nei pressi di 
Madrid. ma capace cli tirare per quasi mezzo secolo i fili dell'in
tera politica europea. 

Nei primi anni del regno di Filippo 11 si chiude anche il Conci
lio di Trento 0545-156.3), con il quale la Chiesa di Roma opera 
un vigoroso sforzo di rinnovamento interno per bloccare i pro-
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gressi della riforma luterana, che Carlo V ha sostanzialmcntc rico

nosciuto con la pace di Costanza dell 555. Le conseguenzc di qUl'

sta " controriforma » cattolica, di cui il sovrano spagnolo si fa in 

Il Parlamento e l'assemblea 
dei rappresentanti dei tre "or-

Il Parlamento 

dini» 0 «stati» privilegiati: nobilta, clero e cittachllanze. La funzione 
di questa istituzione, che si diffonde in tutta Europa a partire dal 
XIII secolo, e essenzialmente quella di garantire ai sovralli, attra
verso una contrattazione periodica dell' imposizione trihUiaria con 
le loro elites, un maggior consenso dei territori governati. 
In Sardegna l'istituto pariamentare e importato dagli Aragonesi e 
la prima convocaziOHe dei rappresentanti degli "statin 0 tarn nti 
e del 1355, ordinata da Pietro IV il Cerimonioso per rafforzare il 
suo dominio sull isola proprio mentre inizia la rihellione degli Ar
borea. Deve tuttavia trascorrere oltre un secolo prima che la pe
riodicita delle convocazioni del Pariamento sardo aClJuisti una 
qualche regolarita, e occorre ancora un altro seeolo prima che 
questa periodic ita diventi decennale. 
Gia dalla fine del Quattrocento, comunque il Pariamcnto e la 
principale sede politica per l'elahorazione e I'espressiollc de lla 
volonta genera}e dell'isola e di quella palticolare dei diversi grup
pi, territori e citta rappresentati nei tre Stamenti (mili~arc:, ecde
siastico e reale 0 cittadino). 
La storia del Pad amento sardo e costellata da episodi e fani ri
velatori dei conflini pohtici e dei contrasti sociali che segllano , 
spesso in forma drammatica, la vicenda della Sardegna aragone
se e spagnola. Specialmente significativi sotto questo profilo so 
no i Parlamenti convocati dai vicere Vivas e Camarasa, rispe tti
vamente nel 1624 e nel 1668. 
Per iniziativa e a cura del Consiglio regionale della Sardegna e 
in atto da diversi anni la puhhlicazione degli atti di tuni i Parla
menti convocati in Sardegna tra il 1355 e il 169R e insiemc de
gli atti delle riunioni degli Stame nti durante quella che vicne chia
mata la "Sarda Rjvoluzione .. (1793-1796). 
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qualche modo braccio armato, si avvertono anche in Sardegna, 
con un rafforzamento dell'Inquisizione e un piu severo control-
10 delle opinioni in materia di fede . E, in verita, qualche simpatia 
per le idee della riforma protestante non manca in alcuni giovani 
letrados che si sono formati nelle Universita italiane 0 che han

no avuto occasione di viaggiare in Svizzera e in Germania. Il ca
so piu nota e quello del cagliaritano Sigismondo Arquer, laurea
tosi in diritto e teologia a Pisa e Siena, nel 1547, quando ha (sem
bra) neppure diciotto anni e in seguito arrivato a ricoprire l'im
portante ufficio di avvocato fiscale del regno: contro di lui nel 1563 
e imbastito un lungo processo per eresia che si conclude con un 
auto da fe, e cioe con la sua condanna al rogo, pubblicamente 
eseguita il 4 giugno 1571 a Toledo. 

Nonostante questi suoi aspetti meno apprezzabili, il regno di Fi
lippo 11 non e senza frutti positivi per l'isola, specialmente per al
cuni provvedimenti di rafforzan1ento dell'amministrazione regia, di 
incentivo della produzione agricola e del commercio e di difesa 
costiera di cui diremo piu oltre . Ne vi sono nella seconda meta del 
Cinquecento i segni di una qualche significativa disaffezione del
le elites sarde nei confronti della Spagna. Esse a ppaiono infatti a p
pagate dalle opportunita con cesse dall'ampliamento delle carriere 
civili, militari ed ecclesiastiche e certo anche dalla consapevolez
za di partecipare della gloria spagnola nel suo ccsiglo de oro·. 

Ma con Filippo 11 questo secolo d'oro giunge al suo culmine 
e insieme al suo epilogo, poiche i sllccessivi regni di Filippo III 
0598-1621) e, soprattutto, di Filippo IV 0621-1665) vedono una 
progressiva decadenza della potenza spagnola. 

Sottoposta ad una maggiore pressione dal centro, specie durante 
la Guerra dei trent'anni 0618-1648), quando il ministro favorito 
Cprivado) di Filippo IV, il conte-duca de Olivares, chiama i vari re
gni della Corona ad una Uni6n de armas , e doe ad una comu
ne e maggiore paltecipazione militare e finanziaria aUo sforzo bel
lico, l'isola comincia a manifestare i segni di un crescente male
star, di un profondo disagio nei confronti del dominio spagnolo. 
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A farsene interpreti sono specialmente alcuni settori dell'aristocra

zia che sviluppano la loro opposizione soprattutto in sede parla

mentare. I Parlamenti convocati dai vicere Vivas (1624) e Cama

rasa (668) sono persino interrotti prima della conclusiont:'o l:OIlli

cidio del vicere Camarasa e I'occasione di una dura reprl'ssione 

spagnola, che ha pero I'effetto di approfondire ulteriormente il dis

senso delle elites sarde. 

Non e certo possibile ricondurre questi episodi ad un consape

vole progetto di affermazione autonomistica e 'nazionale' dell'is()

la nei confronti della Spagna, ma essi sono comunque il segno 

che una monarchia non piu vincente sui teatro politico e milirare 

europeo, in piena decadenza economica e civile. non ha piLI ar

gomenti sufficienti per far accettare senza reazione le sue pretese 

centralistiche. E non pUG piu offrire alle aspirazioni di afferma

zione delle elites, e forse dell'intera societa sarda, un orizzonte 

adeguato di appagamento. 

Nel 1479, quando sulle Corone 

di Castiglia e d'Aragona inizia il 

regno comune di IsabelIa e di 

2. La Sardegna spapola: 
le citta 

Ferdinando, la Sardegna appare prostrata da un prolungato calo 

demografico, successivo alia grande peste del 134H che ne ha ri

dotto la popolazione del 40% circa, e dalla lunga serie di conflit

ti che hanno porta to alIa piena affermazione degli Aragonesi. L'ul

timo di questi conflitti, chiuso dalla hattaglia di Macomer del 147H, 
piu che il momento finale della lotta antiaragonese dei giudici d'Ar

borea e stata una prova di forza tra le due maggiori casate feudali 

delI'isola, gli Alag6n, marchesi di Oristano. e i Carroz. conti di 

Quirra. La conseguenza di un secolo e mezzo di turbolenzl' e in 

una sola cifra: nel 1485 la popolazione sarda conta attorno aHe 

160 mila unita, ancora largamente inferiore a quella raggiunta ne! 

primo Trecento. 
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A fine Quattrocento la citta piLl popolosa dell'isola e Sassari, con 

circa 10 mila abitanti , mentre Cagliari non raggiunge forsl' le 4 mi

la unit~l, e Oristano, Alghero ed Iglesias ne contano tutte assieme 

circa 5 mila: nello stesso periodo - per avere un termine di para

gone - la popolazione cli Valencia e attorno alle 40 mila unita e 

quella di Barcellona attorno alle 30 mil~1. 

Sassari conserver~1 iI SLlO primato sino a meta Seicento, quando 

la terribile epielcmia di met a secolo (1652-1657) ne ridurra la po

polazione alia met~l . Ma la citt~1 logudorese e sottoposta ad una 

c.!urissima prova gi~1 nel 1528 cJa lIna ji-f nesta lues, come dicono le 

fnnti , un 'epidemia che avrehbe ucciso 10 mila ahitanti (ma e for

se un'esager<'lzione, posto che in qLlelLlnno la popolazione di Sas

sari doveva esscre c.!i 15 mila uoita) . 

Il sorpasso di Cagliari e hen c.!ocumentato da un ccnsimento del 

1688, seconclo il quale J ~I citta campidanese - che non ha cono

sciuto flessioni traumatiche cli popolazione e che ha avuto un for

te sviluppo soprattutto nei clecenni a cavallo tra Cinqllc e Seicen

to - conta Lln numcro di ahitanti ormai doppio rispetto a Sassari : 

12.276 contro H·t03. Sebbene sia stata a lungo avvantaggiata per 

popolazione rispetto a Cagliari, anche perche dotata cli un territo

rio amplissimo che si estende SLl hLlona parte clella Nurra, Sassari 

e meno f~lvorita clalla 1110narchia ar~lgonese prima c cb quella spa

gnola poi perche cl i minor valore strategico e perche la sua po

pobzione restl prev,t1enten1ente sarc.!a. Viceversa Cagli:lri eel Al

ghero, oltre a svolgere il ruolo cli porti e c.li preslc.li costieri. sono 

state interamcntc ripopolatL' c.la caulani e appaiono pcrcic) pill af

fic\ahili nella feclelt ~\ al sovrano. 

Tutte le citt~\ sarde heneficiano, C01l111nque, in et~1 spagnola di 

Llna m~lggiore presenza dello Stato . Se e vero, infatti. che e so

prattLltto la vol()nt~\ del sovrano ad assegnare clefinitivamente a C :\

gliari il primo posto nella gerarchia urhana. come clpitale (cap y 
clew , 'capo e chiave') del regno, nondimeno anche Sassari. Al

ghero. Oristano. Iglesias. Bosa c Castellaragonese si avv anuggia

no fortemente della presenz:\ deIramministrazione regia. che de-
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~~n ~(alli<t. 

!Ca(<lri6 ~ic ~aul'~<l(( in Sarbinia. 

Fig. 7 Cagliari in una incisione pubblicata nella breve monografia Sardiniae 
brevis historia et descriptio scritta da Sigismondo Arquer per la Cosmographia 
universalis del tedesco Sebastian Miinster (1550). 



34 Sroria della Sardegna 

termina un maggiore dinamismo economico e civile. Alla monar
chia spagnola si deve anche la cancellazione definitiva delle di
scriminazioni etniche nel godimento della cittadinanza. E del 27 
agosto 1495, ad esempio, la disposizione di Ferdinando il Cattoli
co che abilita il Consiglio civico di Alghero a concederla anche ai 
residenti non catalani. Si determinano cosl le condizioni per una 
"sardizzazione» delle famiglie di provenienza iberica e per una 
maggiore comunicazione tra citta e campagna. 

Cia che segna comunque sempre una distanza insuperabile tra 
la citta e la campagna in Sardegna e la condizione di forte privi
legio di cui la prima continua a beneficiare in tutta l'eta spagno
la. Questo statuto cittadino privilegiato deriva in parte da un in
sieme di norme di diritto municipale 0 locale che risalgono all 'eta 
giudicale, quando anche in Sardegna, sull 'esempio genovese e pi
sano, si sono sviluppati degli ordinamenti comunali, e in parte -
e in misura sempre crescente - da una serie di concessioni parti
colari ("privilegi», appunto) che le citta ottengono dai successivi 
sovrani. II primo privilegio aragonese di Cagliari e, come si e gia 
visto, il cosiddetto Coeternm, che nel 1327 estende ai popolatori 
catalani del Castello il diritto municipale di Barcellona ed una se
fie di altri diritti propri dei sudditi della Corona d'Aragona. Nel 
1331 il Coeterum e esteso a Sassari e nel 1441 ad AIghero. Que
sta seconda citta ha pera gia ottenuto nel 1355, da Pietro IV it Ce
rimonioso, una serie di privilegi economici e giuridici raccolti nel 
cosiddetto Libre Vel! (,Libro vecchio'). In generale tutte le citta ten
dono a curare la conservazione ordinata di quanto attiene alIa 10-
ro vita e al funzionamento degli uffici e delle magistrature mu ni
cipali, come fa Cagliari, ad esempio, con it suo Libre vert ('Libro 
verde'), che raccoglie i provvedimenti regi che la riguardano e le 
ordinanze del suo Consiglio civico sinG al 1643. 

Lo statuto privilegiato comporta per le citta la possibilita di un 
relativo autogoverno. "Relativo., perche l'apparato della monarchia 
spagnola non rinuncia mai ad esercitare un controllo sulle proce
dure di selezione delle elites che monopolizzano gli uffici cittadi-
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ni e, piu in generale, sui loro atti economici ed amministrativi. La 

formazione delle liste degli abilitati all'esercizio delle cariche 1l1U

nicipali, stilate per una serie gerarchica di c1assi, e la sllccessiva e 

periodica estrazione dalle apposite sacche dei rodolins Cbossoli') 

con i nomi degli eleggibili, avvengono sempre alia presenza e con 

la partecipazione dei funzionari regi di grado pill elevato. J quali 

non mancano peraltro mai di tentare di ingerirsi - per modificar

li a vantaggio dell'amministrazione dello Stato, 0 anche 10[0 PlT

sonale - nei delicati equilibri di potere e di prestigio delle olig:lr

chie cittadine. 

II rapporto con i poteri di emanazione regia resW. cOll1unqlle. 

un fattore di rafforzamento delle identita urbane, specie rispetto :1 

quclle aristocrazie feudali che dominano le campagne e godono 

di una preminenza sociale anche nelle cina, dove norl1lalmente vi

vono e giocano la loro interminahile, e spesso violenta. partita per 

il prestigio. 

Ma emulazione e gelosia spes

so rissosa ci sono anche tra le 

citta: tra Cagliari e Sassari anzi

3. Rivalita etttadine: 
1 'UDivenita, il primato 
degU aretveseovi 

tutto, ma anche tra Sassari ed Alghero. La competizione tra le due 

maggiori citta - che nel 1589 raccolgono il 56.1 % dell"intcra po

polazione urbana dell'isola e nel 1627 il 60,9()/c1 - arriva ~i1 calor 

hianco nel prima Seicento. Essa si sviluppa allora su ogni fronte 

possibile, ma riguarcla in special modo la fondazione di una Uni

versita e la rivendicazione della primazia religiosa cia parte dei ri

spettivi arcivescovi. 

La rivalita suI primo fronte non e senza frut(o per l'ntramhe It' 

citta, poiche tra il 1603 e il 1617 vengono fondate le due Univer

sita 0 Studi generali di Cagliari e Sassari. anche se con insegn:'l

menti limitati al campo giuridico e al c1mro filosofico-tl'()logico 

(e, piu in la, al campo medico). Sia I'una che I"altra :Ivranno per() 
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vita grama per circa un secolo, spegnendosi progrcssivamente per 

mancanza di docenti e di allievi. A Cagliari la sede universitaria e 
gi~1 net 1686 ridotta a magazzino per le riserve granarie, mentre 

all'inizio del Settecento i sei docenti nei rlIoli, insoddisfatti del ma

gro salario, si occupano soprattutto di esercitare la propria pro

fessione privata, medici 0 avvocati che siano. Anche a Sassari, nel-

10 stesso perioc\o, i docenti superstiti si dedicano preferibilmente 

all 'insegnamento privato. In definitiva gli studenti piLI volenterosi, 

o piLI facoltosi, devono continuare a iscriversi, per potersi addot

torare , in una Universita spagnola 0 anche italiana, come in quel

la di Pisa, che esercita una forte attrazione soprattutto nei con

fronti dei giovani della Sardegna meridionale . 

Eppure le aspettative erano state ben diverse, perche i collegi ge

suitici che avevano posto le premesse per la nascita delle due Un i

versita, esistenti a Sassari c.lal 1562 ea Cagliari clal 1565, avevano sa

puto attirare da tutta l'isola una quantit~1 notevole di studenti (500 

a Sass~Hi nd 1597,800 Cl Cagliari ne11600) introducendo quasi ovun

que i fermenti di una cultura non piLl soltanto orale e tradizionale 

e attivando la formazione di una prima elite di letrados . 
Per quanto concerne la concorrenza per il primato ecclesiasti

co nell'isola, essa raggiunge l'acme nei decenni in cui e piLI vigo

roso I'impulso dell::! Controriforma cattolica, alimentando gli ec

cessi devozionali. Questi si manifestano in forma c1amorosa nella 

vicenda ddl'"invenzione de i corpi santi". Ne! maggio del 1614 I'ar

civescovo di Sassari, Gavino ManGI Cedrelles, c1~1 inizio a Porto 

Torres a un~1 campagna di scavi (he porta al rinvenimento delle 

(presunte) spoglie dei santi Proto, Gavino e Gianuario. Cagliari 

non sta a guaruare e ne! novembre dello stesso an no il suo arci

vescovo, don Francesco d'Esquivel, mette (1\ lavoro le squaclre nel

le necropoli c1i San Saturnino e di San Lucifero: subito innumere

voli rnaltiri e santi emergono cia sottoterra per ricevere la merita

ta devozione dei fedeli . Ad assicurare i\ Sllccesso cleI fervore esca

\,~Itori() dei cagliaritani Cad <Issistere al macahro cJissotterramento 

di tibie e femori «sacrin vengono anche il vicere. cluca cli Gandfa. 
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Fig. 8 La torre pisana dell'Elefante nel Castello cti Cagliari, ectificata nel 1307 
dall'architetto Giovanni Capula. 

Furono i Pisani a cmgere il casteUo dl 
parte esis ono ancora og91. 

sene Im onentJ forulcazioru che m gran 

i! g(n'ernJtore Llpata e i marc!ll'.'"ii di Llconi e di Vi!!asor) t> un 

"l'lllplice equivoco: la lettur~1 dd!e iniliali IL\J. cl ,Ill' epigrafi cc)
Ille BcotlJS A1artyr anlichC' come j-J()71Cle meJJl(Jriue. 
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Va tuttavia anche riconosciuto che, a prescindere dai suoi aspet
ti Ca posteriori) piu ridevoli, l'euforia devozionale che scuote Sas
sari e Cagliari - e per riflesso le altre citta e le stesse campagne -
contribuisce tuttavia anche a stimolare un arricchimento edilizio e 
liturgico delle sedi di culto Cad esempio della cattedrale di Ca
gliari), che viene incontro ad una diffusa aspirazione ad un mag
giore decoro civile ed architettonico dei centri abitati e dei luoghi 
di culto. D'altronde la febbre devozionale non e fatto insolito nei 
domini europei della Spagna della Controriforma, ne e difficile 
rinvenire dei precedenti iberici dei ritrovamenti sardi, la cui ecce
zionalita sta forse nell'improvvisa saldatura della componente re
ligiosa con una componente di magismo e di idolatria ancora for
temente radicata nel culto e nella tradizione popolari. 

Tra i privilegi delle citta ci so
no le varie norme che consen

tonG loro di approvvigionarsi a condizioni di favore dei prodotti 
delle campagne, ma specialmente del grano. Si tratta del sistema 
dell' annona , diffuso in tutta l'Europa d'antico regime: in Sarde
gna esso presenta tre aspetti diversi ma complementari. 

Il primo riguarda l'esclusiv~ che le maggiori citta, in quanto sca
li portuali, hanno nell'esportazione delle merci: nel 1500 1'85% dei 
movimenti mercantili con l'estero e concentrato nei porti di Ca
gliari, Sassari Ce cioe Porto Torres), Alghero e Oristano. 

Il secondo aspetto riguarda il privilegio di magatzen, e cioe la 
facolta che le citta hanno di immagazzinare degli stock di grana
glie in vista di situazioni di emergenza Cguerre, epidemie, care
stie), ma con la possibilita di esportarli a beneficio delle casse ci

viche (0 anche dei titolari dei magazzini) successivamente ai nuo
vi raccolti e ai relativi conferimenti. A meta Seicento l'entita della 
riserva (il grano di encierro) e di 40 mila starelli per Cagliari. 12 



2. La Sardegna nella Corona di Spagna 39 

mila per Sassari, Alghero ed Oristano, 6000 per 19lesias c Castcl

laragonese, 2000 per Bosa. 
11 terzo aspetto riguarda il cosiddetto 'alforo'. e ciot? la fissazionc 

cia parte delle autorita di un prezzo dei cereali a prescinclcre dagli 

andamenti del mercato. Tale prezzo taxat 0 a./orat e fatto valere sia 
rer il grano di riserva che per quello di approvvigionamento qllo
tidiano da parte dei forni e delle famiglie cittadine. 

Gli effetti perversi di questo sistema annonario sulle campagne e 

sui coltivatori si possono valutare appieno soltanto ricordando l'al
tissima incidenza della produzione dei cereali nell'economia dei 

paesi europei sinG a tutto il Settecento. Questa incidenza e anche 

maggiore in Sardegna, dove sia le imposizioni feudali che i prelie
vi ecclesiastici e fiscali si applicano specialmente £11 granD e (in mi

sura alquanto minore) ai prodotti dell'allevamento. Tra il 1612 e il 

1613, per fare un esempio, l'espOItazione di prodotti agricoli ri

guarda per il 94% il solo grano. Attorno agli stessi anni iI ric:Jvato 
dalle csportazioni dei prodotti dell'allevamento (formaggi. cuoi. pel

li e hestiame vivo) ascende a poco piu di un quarto delle entrate 

per gli imbarchi del grano: 43 mila lire contro 147 mil~l. 
Questo squilibrio tra agricoltura e pastorizia nell 'export e nel hi

lancio dello Stato non e peraltro giustificato da I peso demografi
co e sociale delle due attivita, che e vkeversa shilanciato a favo

re dell'allevamento. Una sommaria statistica del primo Seicento ("al

cola un 60% della popolazione dedito alia rasiorizia. contro un 

.30% occupato nell'agricoltura e un 10% irnpegnato nelle altre va

rie rrofessioni, artigianato compreso. 

I primi dati complessivi sulla 
cerealicoltura e sui patrimonio 

Zootecnico della Sardegna ci 

sono forniti da una inchiesta del 

s. Lo niluppo 
dell' agricoltura e le 
speculazioni m.ercantili 

1572 di Marco Antonio Camos, 

incaricato di redigere un piano di costruzione di torri costiere di 
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difesa contro le incursioni dei corsari nord-africani. Secondo il Ca
mos in quell'anno la superficie coltivata non raggiungerebbe i 100 
mila starelli, tre quarti a grano e un quarto ad orzo, mentre il ca
pitale bestiame ascenderebbe a 1.050.000 capi circa, per il 57,1% 
ovini, per il 19 caprini, il 14,3 bovini, il 5,3 suini e il 4,3% equini. 
Successivamente all 'inchiesta del Camos, la coltivazione dei cereali 
entra in una lunga congiuntura favorevole che si protrae sinG al
le stragi delta peste del 1652-1657: il suo momento migliore si col
loca nei primi due decenni del Seicento, quando le semine co
prono una superficie di 200-250 mila starelli, con raccolti che nel
le annate medie e buone oscillano tra il milione e il milione e 
mezzo di starelli e con esportazioni che raggiungono i 300-400 mi
la starelli l'anno. In ragione del sistema annonario questa maggiore 
produzione e circolazione dei cereali va a beneficio delle citta piut
tosto che delle stesse campagne: tra il 1589 e il 1627 la popola
zione delle sette citta regie cresce del 38,7%, mentre quella com
plessiva dei villaggi ha un incremento di appena 1'8%. 

Questo notevole slancio della cerealicoltura sarda a partire dal
I'ultimo terzo del Cinquecento e sostenuto anche da alcune leggi 
di Filippo II (la prima e del 1576), che concedono ai coltivatori 
qualche facilitazione ed incentivi commerciali. Nella sostanza e 
consentito loro di commercia re liberamente, mediante apposite li
cenze (sacas) , quella palte di raccolto che eccede la parte desti
nata a soddisfare la lunga serie di obblighi che pesano sui conta
dino: la riserva per la successiva semina, it consumo familiare, la 
decima , i tributi dovuti al barone e il contingente vincolato al

l' encierro e al rifornimento cittadino. Non e molto, ma la pro
spcttiva delle sacas e comunque allettante per i coltivatori piu fa
coltosi e vale a sollecitarne l'attivita, almeno per qualche tempo. 
Le leggi di Filippo II sono infatti presto aggirate, e di fatto vanifi
cate, dai maggiori speculatori del mercato, soprattLltto genovesi, 
che a garanzia, copertura e remunerazione dei loro anticipi di de
naro all 'amministrazione regia ottengono l'esclusiva (asiento) del
l'csportazione del grano e la conseguente facolta di fare incetta 
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delle sacas dei coltivatori. Gli stessi operatori genovL'si, tra i qua

li vanno ricordati almeno, per il primo Seicento, i nomi cli Bcnc

detto Nater, Francesco Mallon, Gianfranco Martl, acquisiscono del 

resto la maggior parte degli appalti dei heni e delle attivit~1 ~IP

rartenenti al demanio regio: tonnare, saline, pL'scilierc, ,";cdlll,"; (va

sti terreni in genere a bosco). 

Se il sale, soprattutto cagliaritano, ha assunto un ruolo stratL'gico 

nell'economia sarda sin dall'eta pisana, con un'affermazione ultL'

riore in eta aragonese - a beneficio soprattutto deIl'erario regio -, 

la pesca del tonno si sviluppa verso la fine del CinquL'cento, pL'r 

iniziativa di alcuni operatori siciliani e napoletani. I primi a cal;1 re 

[e loro tonnare nei mari di Capo Carbonara e cli Pu [:'1. tra iI 1 ')l)2 L' 

il 1594, sarebbero stati anzi, piu precisamente, clue imprL'nditori tr~l

panesi; ma anche questo settore, destinato ad una notevole crest'i

ta, cade presto sotto il controllo degli attivissimi genovesi, che per 

meglio curare i loro affari si stabiliscono di preferenza a Cagliari, 

non disdegnando di prendervi moglie e di intrecciare relazioni di 

parentela con le famiglie pill eminenti. 

Lo sviluppo del commercio del grano e la volonta dei feudatari 

di incrementare le proprie rendite comportano un 'estensione sem

pre maggiore delle coltivazioni, anche su territori spopolati. Da qui 

le numerose iniziative di fondazione di nuovi villaggi 0 cli ripopo

lamento di centri da tempo abbandonati chL' si SUssL'guono lungo 

tutto il Seicento. In tal modo hanno 0 riprendono vira, tra gl i altri. 

Donori (1619), Terralba (1636), Marruhiu (l()44 ), BarraJi (1655), Pi

mentel (1670), Burcei (1696 ca.), Sant'Anclrea Frius ( ] ()99L ccc. 

Se il ripopolamento di aJcune plaghe dell'isoJa, spL'cie dei hor

di pill sguarniti del Campidano e delle colline prospicienti, ha 

aspetti comunque positivi, perche consente un maggior prcsidio 

umano e produttivo del territorio, 10 sviJuppo cleJ1a cl;'realicoJtura 

non e di per se un fatto positivo. La coltiv<uione esrensiva dei ter

rcni, senza un'adeguata concimazione e senza sisterni di rotalio

ne (ad esempio quello imperniato sull'avvicenclanK'tlto del grano 

con le fave, 0 altro legume), produce infatti il rapiclo impoVt:'fi-
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mento dei terreni e la necessita di ulteriori disboscamenti e dis
sodamenti, con il progressivo degrado dei suoli. Non e che i con
temporanei non avessero coscienza del problema, come mostra
no le pro poste avanzate durante il Parlamento Vivas (1624) di 
promuovere la coltivazione dell'ulivo e del gelso: ma la destina
zione dell'isola a riserva alimentare degli eserciti spagnoli e I'inte
resse e la speculazione di baroni, funzionari e mercanti impedi
scono di fatto ogni intervento che possa porre un limite alia mo
nocoltura cerealicola. La quale coesiste in perfetta - per quanto 
mai pacifica - simbiosi con il pascolo errante degli ovini, che be
neficia dei terreni a riposo e delle stoppie dei raccolti. 

6. Amministtazione regia 
e giurisdizione feudale 

Lo sviluppo delle citta sarde tra 
Cinquecento e Seicento e in rap-
POltO anche con l'espansione 

dell'amministrazione regia, favorita specialmente dai regni di Fer
dinando il Cattolico e di Filippo n. Questa espansione comporta an
che un restringimento territoriale delle giurisdizioni feudali. Scon
fitti gli Alag6n a Macomer nel 1478, 10 stesso vastissimo marchesa
to d'Oristano e infatti incamerato dal demanio regio, mentre qual
che anno dopo si ha la formazione della baronia di Quartu, eretta 
suhito in feudo regio per consentire all'amministrazione dello Sta
ta un pieno controllo del vitale complesso saliniero sui golfo di Ca
gliari. A meta Cinquecento sono acquisite al patrimonio regio an
che Bosa e la Planargia (nuovamente infeudate quaiche decennia 
dopa), e il realengo, 0 territorio demaniale, arriva in tal modo a cir
ca un terzo del territorio dell 'isola , mentre viene a trovarsi sotto di

retta amministrazione regia una huona meta della popolazione (gia 
nel 1491 10 e il 44,6% dei fuochi fiscali, 14.112 su 31.642). Non c 'e 

dubbio che questa comporti un miglioralnento pill generale delle 
condizioni di vita, posto che 10 status di suddito del re, rispetto a 

quello di vassallo di un barone, comporta una quaiche garanzia di 
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Fig. 9 La torre d.i Mariano n ad Oristano. 

Questa torre, risalente al 1290, e uno del pod u monumenti che ancora rim gono del
la citta capitale del giucticato d'Arborea. 
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un'amministrazione della giustizia piu imparziale e di un'imposi
zione tributaria piu equamente distribuita. 

Sui principio del Cinquecento, una volta esaurito il movimento 
di compravendite seguito all'allontanamento dei Doria dal Nord 
Sardegna e al parziale smembramento dei territori appartenuti al 
giudicato d'Arhorea, anche il numero dei feudi si stabilizza pres
soche definitivamente, almeno per I'eta spagnola. Stante la facolta 
ormai riconosciuta a tutti i casati feudali di trasmettere liberamen
te i loro possessi, anche in linea femminile, si fanno pure meno 
frequenti i passaggi di mano delle giurisdizioni da una dinastia al
l'altra . Insomma, la carta feudale dell'isola si assesta e il baronato 
acqllista i contorni piLl marcati di una casta chiusa. Diventano, in
vece, piu largamente accessibili i gradi della nobilta maggiore: tra 
il 1622 e il 1646 sono concessi ben diciassette nuovi "titoli .. , sette 
di conte e dieci di marchese, contro i sedici concessi in totale tra 
iI 1338 e il 1617. L'"inflazione .. dei titoli, peraltro, e un fenomeno 
che nella prima meta del Seicento interessa l'intera Europa occi
dentale, poiche consente alle monarchie sia di risolvere qua1che 
problema di cassa sia di guadagnare consenso. 

La libera trasmissione dei feudi e l'investitura automatica dei suc
cessori implicano la trasformazione del feudo in allodio e la sua 
erezione in "stato», con la facolta di giudicare dei reati anche in 
second a istanza e con la necessita di un'articolazione amministra
tiva piu complessa. Tutti i maggiori "stati,. deI1 'isola appartengono 
a feudatari residenti in Spagna: quello del marchese di Quirra, 
comprendente i feudi d'Ogliastra, Sarrabus, San Michele (con Sin
nai, Selargius, ecc.), Pula, Monreale (con San Gavino, Guspini, 
ecc.) , Uras, Marmilla, Parte Montis e Parte Usellus; quello del con
te d 'Oliva con i feudi d'Osilo, Anglona, Montacuto, Coghinas e 
Marghine; queIlo del duca c1i Mandas, con Sicci, Curatoria Siurgus, 
Isili , Barbagia Selllo, Barbagia Ollolai , Terranova; e queIIo del mar
chesato d'Orani, con Curatoria Dore, Barbagia di Bitti, Gallura Ge
mini , Longosardo. A questi quattro grandi "stati» compete iI go-
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\'crno di un quarto circa dei villaggi dell'isola e di un huon qLlin

to della popolazione sarda complessiva. 

Assieme a questi maggiori feudatari, un catalogo dcl 162<) regi

stra l'esistenza di altri 42 feudi, tra i qLlali spiccano qLlelli appar

tenenti alle sei 0 sette dinastie, residenti in Sardegn:l. che ca peg

giano le nobilta del Capo di Sotto e del Capo di Sopra: il rnar

chese di Villasor (Parte Ippis jossu, Trexenta, Parte Barigadu SLI

.'ill, Caputabbas), il marchese di Laconi (SanILlri, Parte V~llen/~l. 

1)loaghe), il marchese di Palmas (Palmas, AcquaCredda. Gioios:t

guardia, Monastir, Nuraminis), il marchese di Villacidro (Parte' 11'

ris Susu, Planargia), il conte di Sedilo (Parte Barigadu JOSSLl. Cu

I'atoria Austis, Sedilo, I3usachi), il conte di Cugl ieri (MontiferrLl), il 

conte di Torralba CMeilogu, lttiri), il marchese cl'Alhis (Or()sei, L's

sana). E questo gruppo ristretto ma agguerrito di haroni ~l gover

nare la massima parte dei villaggi dell'isola e a tenerli in Lino sta

to di soggezione servile, nonostante la stipula ogni tanto cl'allni di 

nuovi Capitoli di grazia sui rispettivi diritti e facolt~l, specie in l11e

rito alIo sfruttamento delle terre del demanio feudale. sLllle CjLlali 

si esercitano i diritti d'uso collettivo, i cosiddetti ademprivi. 

I pesanti oneri che gravano sulle comunit~1. non sono cOl11un

que un corrispettivo equo per l'esercizio dei diI'itti collettivi di se

mina, paseolo, legnatieo, eel'. sulle terre dei villaggi, soltanto in 

rarte privatizzate, e cumulandosi ai vincoli cornmeI'ciali e anno

naI'i eontribuiscono ad aggravare la condi/ione di arrl'tratcll:t e 

1l1iseria delle popolazioni rurali. Tanto riu che dal rI'im() Sciccn

to le comunita sono costrette anche reI' legge a disciplinaI'e k· col

livazioni secondo il metodo della bidatzone. che rI'eycde la I'i

rartizione delle superfici utili in due sezioni, la hida/zone in scn

so stretto e il paberile , sulle quali si alternano. annn dopo an

no, semina e pascolo hrado. E ovvio che con simile sistcma agI'a

rio non e consentita al singolo coltivatore ne la chiusura dei teT

I'eni (siano 0 me no di sua proprieta), ne i'inn()\':lzione colturale. 

Mentre utilizzano facilmente la eoercizione sui \,:lss~t!li renitenti 

e non si peritano, inoitre, di travagliare la vita dei ioro villaggi 
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guerreggiando con i signori rivali 0 vicini per questioni di confi
ne 0 di prestigio, i baroni si curano pochissimo di assolvere a que 1-
la che dovrebbe essere la loro funzione principale, e cioe la dife
sa del territorio dai pericoli interni ed esterni. E infatti pressoche 
norma le la connivenza dei feudatari e dei loro amministratori e uf
ficiali con bande armate di criminali e latitanti, utilizzate anche per 
tenere sotto maggiore soggezione e terrore i vassalli . 

7. La Sardegna e n mue: 
i conui bubareschi 

Ne i feudatari sono in grado di 
salvaguardare le popolazioni 
dai colpi di mano dei corsari 

barbareschi , che infieriscono sovente sui villaggi piu esposti. E il 
caso dei centri dell'alto Campidano, «scoperti,. in direzione del 
golfo d'Oristano, che subiscono piu volte saccheggi e distruzioni 
anche totali, come Terralba, Arcidano, Uras e Bonorcili (oggi 
scomparso, in territorio di Mogoro) nel 1527, Uras nuovamente nel 
1546 Cl'episodio e ricordato da una bpide in lingua sarda: A 5 de 
arbili 1546 esti istada isfatta sa villa de Uras de manus de turcus 
e monlS effudi capitanu de morus Barharossa) e Gonnosfanadiga, 
Pabillonis e ancora una volta Bonorcili nel 1584. 

Ma sono soltanto esempi, perche a patire gli assalti predatori 
dei nord-africani sono decine di centri, non escluse le citta: da 
Quartu a Siniscola, da Sant'Antioco a Oristano, da Terranova a Por
to To rres , da Alghero alla stessa Cagliari, eec. Nonche diminuire, 
la minaeeia delle incursioni barbaresehe nell'isola si aeeentua ul-
teriormente do po la grande vittoria della flotta eristiana su quella 
turea a Lepanto, nel 1571. Si riduee senza eessare mai del tutto si
no al primissimo Ottocento sol tanto in seguito alia eostruzione del
le torri di difesa costiera, disposta da Filippo II e realizzata tra il 
1587 e il 1610. Un 'idea piu ehiara della sofferenza inflitta alle po
polazioni sarde dal flagello eorsaro si pub dedurre dal fatto ehe 
quando Carlo V occupa Tunisi, nel 1535, vi libera ben 1139 schia-
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Quel gio:rno che Carlo V 
Giovedl, 6 ottobre 1541. E si fe:rmo ad .Alghe:ro 
quasi mezzanotte quando 43 
galere prendono fondo a Porto Conte, la grande baia di fronte 
ad Alghero. E una delle due flotte che Carlo V ha mcsso insie
me per attaccare Algeri. A bordo c'e anche l'imperatore. 
Gli algheresi l'hanno saputo all'ultimo momento, ma sono riusciti 
a fare dei gran preparativi. Gia l'indomani mattina le autorita cit
tadine si presentano sotto la nave dell'imperatore, che perb an
cora dorme. Quando si sveglia, 10 invitano alla caccia che han
no preparato per lui. L'imperatore uccidera personalmente un cin
ghiale. 
Poi Carlo V si dirige verso Alghero: hanno costruito un lungo 
pontile ornato di drappi lussuosi e con le sue insegne. Ma pri
ma di sbarcare fa un giro per vedere la citta dal mare. Piu tardi, 
osservandola da una collinetta, dira: .Bonita, por rni fe, y hien 
asentadan • Bella e ben collocata Alghero era davvero, su quel 
promontorio difeso cia tre parti da possenti bastioni (comunque 
l'imperatore consiglio di continua re a rafforzarlo). 
Nella citta fu ricevuto nel palazzo di don Pedro de Fen-era: an
cora oggi, nella Piazza Civica, si fa vedere ai turisti .. la finesrra di 
Carlo V". 
L1 ci fu anche la cena: 'l'imperatore non mangio, se ne stava al
Ia finestra sbocconcellando dei biscotti bianchi e bevendo acqua 
di cannella, perche soffriva di stomaco. Intanro giu nella piazza 
i suoi soldati avevano dato vita a una specie di corrida , inse
guendo e ammazzando suI posto le vacche e i montoni che gli 
algheresi avevano preparato per approvvigionare la flotta . L im
peratore chiamo un consigliere e gli disse, blandamente: "Giura
to badate che questi matti non facciano danni·. 
Sabato mattina il re si reimbarco: I'altra flotta 10 aspettava a Maior
ca. Prima di partire i soldati fecero a pezzi il pontile d'imbarco 
e si portarono via i preziosi broccati con cui gli algherc!:ii aveva
no voluto festeggiarli. 

Della visira di Carlo V esisre una cronaca ~criua cia un comempor:meo, il -('on
sigliere quano- algherese Johan Galea~o . cdita ne! 1991 da M. Sahictti. 
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vi sardi, 664 maschi e 475 femmine. La Sardegna ha allora circa 
duecentomila abitanti! Non e quindi i1lecito attribuire 10 spopo!a
mento di gran parte delle coste sinG a tempi molto recenti e la 
stessa scarsa vocazione dei Sardi alle attivita di mare alia paura dei 
Mori. Senza questo timore sarebbe anche inspiegabile quella sor
ra di psicologia dell'isolamento che ha afflitto per secoli una po
polazione che pure vive in un'isola pressoche al centro eli que! 
grande e navigabilissimo "lagc)>> che e il Mediterraneo. 

I governi spagnoli non sono a loro volta esenti da responsabi
lit~l nelta scarsa protezione militare dell'isola, priva di una sua flot
ta e sinG a fine Cinquecento carente di ogni apparato di difesa sul
la sterminata linea di costa, se si eccettuano le fortezze di Caglia
ri, Alghero e Castellaragonese. 

L'armamento di una flotta sarda e ventilato sin dalla seconda 
meta del Cinquecento, J11a e oggetto di richieste piu convinte ed 
insistite soltanto nel prima Seicento, specialmente in occasione del 
Parlamento Vivas del 1624. A spingere finalmente ad un loro ac

cog\imento e al superamento delle molteplici difficolta finanziarie 
ed organizzative e anche \'improvvisa occupazione francese di Ori
stano, nel fehbraio 1637, mentre e in corso la Guerra dei trent'an
ni. Respinto quest'attacco, grazie anche ad uno scontro vittorioso 
nei pressi delta foce del Tirso, resta 10 sconcerto per la debolez
za del sistema di difesa costiera, nonostante le torri, e gia I'anno 
seguente il sovrano spagnolo, Filippo IV, stipula a Madrid un 
C15;iento per la formazione di una squadra di galere con Giovanni 
Andrea Doria Landi, principe di Melfi. Apprestamento e arma
mento delle navi vanno peru per le lunghe e soltanto nei primi 
anni Quaranta sono effettivamente operative due galere, la «Capi
tana» e la "P~-Hrona». La piccola flotta sarda (la terza galera e vara
ta soltanto nel 1660) mostrera cOlnunque sempre, lungo il restan
te perioelo della dominazione spagnola, un'efficacia molto linlita
ta, per elifetto eli uomini e eli mezzi. e per le oggettive difficolta eli 
una monarchia che ha ormai perso il suo ruolo di grande poten
za europea. 



Come in eta aragonese (dal 

I Lll t,n, anche in eta spagnola la 
SJrciegna e governata, per con-
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8. Gll organ! 
del goverDo regio 

io e «in persona» del re, da un vicerc suo aller (',~(J, ,,}) \'ir/"( ~ )' -

scrin:' il visitatore Martin Carrilio nel 1612 - es slfperi 17 le 17 cie 17 le pa

ra teHlos los negocios que se ofrecen de jlfstfcia, .l' f.!,(Jl'ierll() Y (~{{('r
ra .. (,<11 vicere sovrintende' a tLltti gli affari di giLlstizia, govcfI1o l' 

gLlerra» ), 

11 ruolo del vicere PLl<) cssere Illcgl jo cOll1prcso se si \'a iuta 1:1 

c()sta nte assenza dei sovr~lOi spagnoli cLII b Sarciegna, Ferd i n:lIld() 

(l'Aragona non ha mai ne occasione nl' \'oglia di venire in S~ Iil'de

gna. neppure p<:r una visita. henchc si sforzi cJi dilatare gli sp~ll.i 

dclLlInministrazione regia e di p()tcnziarnl' istitul.ioni. u01l1ini C' 

I11l'zzi, Carlo V ha negli occhi altri orizzonti e ha appl'na l"oCCI 

sione di sbarcare per roche ore a C<lgli:lri c ad Alghero nd cor

s() delle sLle specJizioni in Africa, Nessuno dei slIccessivi S()\T:lni, 

:1 rartire da Filippo JL notorialllcnte chill,so nella rcggi;1 dcl lTsco

riaL si c\.Jra di far sentire la sLla p rcsenl.:I dirctta tra i sllckliti .s:lr

di: scgno tra gli altri dell'interessl' del tutto m:lrgi,nak che I'i,>ola 

ri\"l'ste rer quella che durante il SLlO lungo " secolo cJ'oro » (tr:1 il 

primo Cinquecento e la Guerra dl'i trl'nt"anni. chius;1 nel 1 h!i>-; d:d

le paci di Westfalia) e la maggiore potellza eLlrOpe:l, con ulla \':1-

'>tissima proiczione coloniale nelle Allleriche, Del rcsto iI c()n

trihllto finanziario (lIb Corona apprcn';lto periodicll1lentl' cl:ll 

Partamento sardo, ed eufemisticlIl1l'ntc chial1l:lto donativo, l' 
dav\"cro insignific:lOte rispetto a qlll'll() "offel1o», :Id l'sl'mpio, (l:ii 

Regni di N3poli e di Sicilia e dallo Stato di ,v1ilano: nel prill1() Sci

("cntn 1') mila ducati ~llrann() contro un milionl' e cinqlll'cl'ntomi-

1;\ (dei quali <lOO miLl clal solo R.egno cli '\;;lpoli!L "."l' la cerc:lli

coltu ra sarda PUC) reggere il confront() l'on qlld LI . ..,icili:IO:1. chl' nd 
la scconda met;1 del Cinqul'cento consente un;l eSIJol1:lI.i()nl' ;10-

nua di 40()-'::;OO Illila qu intali cli gr;lOo, all11en() d iL'ci \'()ite pill cli 

quello imharcato in Sardegna. 
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In Sardegna il vicere presiede il Parlamento, dando 0 meno la 

sua approvazione ai capitoli stamentari (anche se e sempre ne

cessaria la conferma del sovrano), e presiede anche i consigli ri

streUi del governo e cle\l'amministrazione: il Consiglio del Regno, 

il Consiglio di guerra (attivo soltanto nel caso di mobilitazione mi

litare), il Consiglio del Regio Patrimonio (che sovrintende all'am

ministrazione dei heni e delle entrate di spettanza dello Stato) e 

infine la Reale Uclienza , che e it trihunale supremo dell'isola Cisti

tuito tra il 1 '564 e iI 1573) ma svolge anche funzioni di Consiglio 

regio. Il vicere emana grida , pregoni e bandi, propone le terne 

per la nomina (spettante al sovrano) dei magistrati e degli ufficia

Ii civili e rnilitari, nomina tutti i funzionari di livello inferiore. Tie

ne, ovviament<:, Llna corrisponclenza regolare con il sovrano, tra

mite il vicecancelliere del Consiglio d 'Aragona, stilando resoconti 

delle attivita di governo e dei prohlemi incontrati , e fornendogli 

informazioni di ogni tipo, non escluse quelle che concernono i 

candidati alle magistrature e agli uffici, ai titoli di nobilta e ai ca

valierati, a pensioni, gratifiche , riconoscimenti (economici, onori

fici e di carrierJ). 

InsommJ, il vicere funge da vero filtro tra i problemi, le aspi

razioni. le esigenze e quant'altro espresso nell'isola da enti, grup

pi e singoli, e la volonta del re; contrihuisce a contemperar<: gli 

indirizzi, le direttive e i comancli della monarchia spagnola con gli 

ordinamenti, le traclizioni e gJi specifici interessi del Regno sarclo. 

In tempo eli guerra il vicerc esercita anche funzioni di Capita

no generale, e in questa veste presiede. come si e gia detto, il 

Consiglio di gllerra, che si riunisce con la partecipazione dei rap

presentanti dei tre Stamenti , d<:i maggiori lIfficiali militari, dei ma

gistrati della Reale Udienza e del Rep,gente la Reale Cancel/en·a. 
Questo utliciate e it secondo per ordine d'importanza dopo il vi

cere, ed e una emanazione del vicecancelliere del Consiglio d'A

ragona, istituito nel 1494 da Ferdinando il Cattolico per sovrin

tendere al governo dei regni elella Corona d 'Aragona (Aragona, 
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Cttalogna, Valenza, Baleari, Sardegna). L'ufficio del Reggente L' 
pero istituito in Sardegna sin dal 14H7, per cssere affidato ad un 

funzionario fornito delle competenze giuridiche e amministrati\'l:' 

necessarie per svolgere iI compito, delicatissimo, di cernicra tra i 

r)()teri di governo del vicere e i vari uffici che hanno funzioni giu

diziarie, amministrative e finanziarie. Nci confronti del vicen':-' il 

Rcggente svolge di fatto sia iI ruolo di assistente cd CSpCr10 al mas

simo livello sia quello di controllore, specie rispetto a quellc di

sllosizioni del vicere che, implicando questioni di diritto, POSS01l0 

non esse re conformi da un lato alle leggi del sovrano, dall'altro a 

/as leyes de la terra, e cioe al diritto locale. 

Gli altri ufficiali di maggiore rilievo nell'apparato regio in Sar

degna sono il Maestro razionale, il Procuratore reall', l'Avv()cato 

fiscale e il Reggente la Reale Tesoreria. 11 Maestro ra:::iona/cY. isti

tuito cia Ferdinando nel 1·qHO, sovrintl'nde ai hilanci e alia conta

hilita dei vari uffici deU'amministrazione regia e cura il pagamen

to di salari, servizi, debiti. Il Procuratore reale SO\ rintende alia gc

stione delle entrate fiscali e patrimoniali, rilascia le conn:ssioni fcu
lbli e i permessi di esportazione e stipula i contratti di app~t1to 

(arrendarniento) e di vendita e cessione a vario titolo dei heni e 

delle attivita demaniali. L'AL'vocato ./iscale cura. nell'interessc del

l'~lInministrazione regia, le cause relative ai heni. alle entrate e al

Ic finanze della Corona. Il Regu,ente la RcYale Tesoreri({, ufficiale isti

t uito nel 1560, svolgl' infine la funzione pit] generak di tesoriere 

di cassa e quella pitl specifica di collettore delle rendite del mar

chcsato di Oristano (la prima funzione era gia espletata. dal 149"'7. 

dal Ricevitore del Riseroato). 

Il quadro degli ufficiali supl'riori del Regno di Sardcgna PU() es

--ere compktato con i due CoZ'ernatori. uno per it eapo di Cagliari 

e uno per il Capo di Sassari (con uno sdoppiament() sin clal 1 ~=)=) 

della figura dcll'antico Governatore generale dcll'isoia. in seguito 

sostituito dal vicere), con funzioni in quakhe modo anajogile a 

quelle viceregi<.:'. ma in amhiti rill limitati. 11 Governatore di Ca

gliari. largamente depotcnziato clalla pn:.scnZ;l cliretta del \·icerl'. 



52 SWria deUa Sardegna 

gode della prerogariva di svolgerne interinalmente le funzioni in 
sua assenza e nell'eventuale intervallo tra la cessazione dalla cari

Cl di un vicere e l'entrata in carica del sLlccessore . Entrambi i go
vernatorati clivengono appannaggio di dinastie nobili residenti nel

I'isola : quelio c1i Cagliari degli Aragall, quello di Sassari, piu tarcli

vamente , dei De Sena. 

9. La que8tione 
degll cmfficb) 

I Sardi sono cosrantemente e
sclusi dalla carica di vicere e dal-

l'ufficio del Reggente, come pu
re cbll 'arcivescovato cli Cagliari, ma sono anche frequentemente 
discrimin(\ti nell'accesso agli altri ruoli ed agli incarichi di maggior 

rn.:'stigio . 
Ci<) non rue) non rrovocare malulTIori, dal momento che la stes

sa carenza nell'isob di oceasioni di impiego in attivira economi
che redclitizie - a prescindere dall'agricoltura e dall 'allevamento -
fa SI che le aspettative delle elites isolane, specie di quelle che si 
vanno istrllendo nei collegi, nelle scuole e nelle Universita, con

vergano semrre pill verso gli uffici e i posti disponihili nell'ambi
to dcll'amministrazione regia. Lo svolgimento cli incarichi nell'am
ministrazione feudale, in qualita di podatario 0 repgitore, pro

Cl1r~ltore , luogotenente, ecc. pUG certo rivelarsi altrettanto redditi
zio , ma COl1lr0rt;1 un alto tasso di rischio pe rsonale e non garan

tisce le medcsime opportunit:1 di carriera e di ascesa sociale . 
[)a qui il ricorrere in tutta ret;) sragnola, con un crescendo di 

prcssioni cd aspettative nella prima meta del Seicento, delta rj

ehiesta cle\\ 'esc/lisil'Cl dep,li l~!llci rer i Sardi: richiesta mai socldi
sFatta, tanto cia divenin.:' uno dei fattori di quel crescente malesse

re clcll'is()I~1 nei confronti della Sragna che e destinato ad esplo

derc nel eorso del Parlamento Camarasa del 1668. 
So\tanto durante iI regno cli Filipro IV la Sarclegna rub contare 

su un rroprio esronente nel Consiglio d'Aragona, quando ne] 1624 
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\'i viene chiamato il sassarese Francesco Vico, alto funzioll~lri() L' 

prestigioso giurista, che CUf<.:'r3. verso il 1633 la raccolta delle kggi 

L' prammatiche emanate per l ' isola dai sovrani aragoncsi c spagno

I i (il titolo in castigiiano e Leyes)1 Prap,rndticas reule.~' del H(~) 'J/() de 

SerdeiiCl , Napoli 1640), 11 Vico, che e autore anche c.li una fiis/()rio 

general de la Isla y Reyno de SardeJl{f (ruhhlicJta a lbrcL'llon~1 ne! 

1(39), resta in carica sinG al 164H, non senl.a incontrare la sOH,Ia ()p

I)osizione della nobilt~l del Caro eli Sotto che 10 accllsa. con Cillal

ellL' ragione, eli fare sorrcHtutto gli int<':'I'essi dL'l'Ia Sll~1 Cilt;l (' dell~1 

.'>LI~1 famiglia, Ne11640, peraltro, acqllisla il fl'lIdo eli Soicl11inis , C(Jlll

piL'ndo COS] la sua ascesa rersonale dalb C()lldizione <..Ii letrado ; 1 

qLlL'11a di nohile titolato, Non fa COJ11,unquc Illl'glio eli IlIi il no\)ilL' 

\':lgliaritano don Giorgio di Castelvl, nOl11inato ncl 16::;2. cl1l' 11lD."tU 

."elrs;! caracit3. e solerzia di flln/.ionario , ckdicandosi pl'ckrihil 

l1lL'nle ael affari militari e ui cOl1e, Ma il Castelvl e, arrllnto, un l11ell1-

I )ro di quella maggiore aristocrazi:1 sarda che nonci1L' c()lti\;II'L' gl i 

'>tuc.li e il governo della cosa puhhlica <: sopraltlltt() intenta ~ld 1I11 ';IC

canita comrctizione per la preminenl;l s()ci alt:' e p(Jliticl e pcr L'11-

[r~ll'L' nelle grazie della col1e l11adrilena, 

Sin cbi 13'1'1 gli utTiciali regi. 

una volta. terminato I'inclriu), 

"( >no sottoposti ~lcJ un controll() 

10. D cODtrollo 
degli ufflc:iali regi: 
n cmaitadon) 

del toro operato, secondo il siSlL'm;l ar;tg()ncsL' de! /cuil' Icllt/U () 

'giuc.lizio eli resiucnza .. , che consisle nl'lI;! ptlnlLl~t1l' \erific~1 d ,j ()gl1i 

~ltto eel azione da t'ssi compiuti nl'lI() s\'()lgimL'nt() dell'utfil'il). 

A questo pruceuimento ui sind~ll';llllra. che PU() e,,>'>LTl' ~1(1t'IH: 

111'utralizzato dalle reiazioni di dil'nlcl~l. u )mpi;ll "l'nl.:l () ~lll1ili/.iJ 

tra i funzion:lri incaricati del c()ntr()llo l' qUL'I :li 1' 11L' le) :--lIhi'>()I1(), 

'>e ne ~Iggiunge un altro ancora piLl iL'1l11111), Si tr;IIU de l l'in\'i<) Pl'
ri()dico nell'isola di un l'i.',;itoc/or inc~lric;ll() lIi lIn~1 gL'IlCLlk j",x'-



54 Storia della Sardegna 

zione ammmlstrativa e finanziaria e di un controllo dell' operato, 
della competenza e dell'onesta di tutti i funzionari. Tra il 1543 e il 
1681 vengono pero effettuate in Sardegna soltanto sedici visite, una 
ogni nove anni circa. Le piu complesse ed efficaci sono quelle svol
te nel 1610-1611 dal canonico aragonese Martin Ca rrillo , nel 1644 
dal Reggente la Reale Cancelleria Jaume Mir, nel 1650-1654 da Pe
dro Martinez Rubio, altro canonico aragonese che ha il tempo e il 
modo di affrontare pressoche tutti i problemi dell'amministrazione 
regia, compresi quelli tremendi insorti per la peste che comincia 
ad afiliggere l'isola nel 1652, muovendo dal Capo di Sopra. 



Come in gran parte dei regni 
cristiani d'Occidente anche in 
Sardegna, agli inizi della domi-

1. La lotta per n potere 
Delle cttta 

nazione ispanica, la gerarchia sociale e fruuo di una stratificazio
ne che alla precedente oligarchia giudicale sovrappone quella ca
talano-aragonese. 

Nel secolo di guerre che accompagna la conquista 0323-1409) 
prende corpo infatti la progressiva emarginazione della feudalita 
di origine giudicale, pisana e genovese. Gli scontri frontali, le in
cursioni, i danneggiamenti assottigliano anche quel ceto di possi
denti e cavalieri armati (liberi et terrales ab equo) che costituiva
no la struttura portante dei giudicati. 

A salvarsi 0 a riemergere da questa catastrofe sociale sono so
lo quei ceti urbani e rurali che, nei momenti cruciali dello scon
tro fra i re d'Aragona e il giudicato d'Arborea, offrono aiuto poli
tico e militare alle armi iberiche. Alcune di queste famiglie (i de 
Ligia, i Gambella, i Gessa, i Manca, i Marongiu, i Pilo, i Ponti, i 
Tola) verranno ricompensate dalla Corona ispanica con la cessio
ne di piccoli feudi, di privilegi e incarichi politici e amministrativi 
che consentiranno loro di integrarsi nella nuova struttura statuale. 

Questi ristretti gruppi costituiranno tuttavia una componente 
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Fig. 10 I quartieri di Cagliari nel 1631 in un disegno di IF. Carmona. 

Nel manoscritto, conservato nella Biblioteca universitaria di Cagliari, la citta appare net
tamente divisa nei suoi quattro quartieri principali: in alto il castello, sulla riva del mare 
Stampace, la Marina e Villanova, 

marginale della nuova organizzazione sociale. Per ricompensare 
nobili, commercianti e semplici hidet/gas catalani, valenzani, ara
gonesi, maiorchini dei sacrifici fatti per conquistare l'isola, la Co
rona d'Aragona concede infatti ad essi gran parte delle terre, del
le cariche e degli uffici civili ed ecclesiastici. Le citta e i territori 
rurali vengono riorganizzati in base a norme e regolamenti in gran 
parte estranei aUe tradizioni gillridiche e amministrative esistenti 
nell'isola. Gli antichi statuti e la Carta de Lagu, che un tempo re
golavano la vita civile dei territori giudicali e pisani 0 genovesi, 
sono considerati validi solo per i Sardi. Al cliritto locale si sovrap
pone quello catalano-aragonese, che prcvale su di esso garanten
do rilevanti vantaggi ai nllovi dominatori. In caso di controversie 
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giudiziarie fra Catalani e Sardi la causa dovra esse re esaminata cla 
una giuria composta da membri dell'oligarchia ibericCl. 

Anche nelle citta i Sardi e i Pisani sono sottoposti a dure rc
strizioni. Dal Castello, quartiere fottificato di Cagliari, viene espul

sa tutta la popolazione locale e iI centro ripopolato con abitanti 

di origine iberica. La stessa politiccl di "pulizia etnica» e attuata ad 
Alghero, citta piazzaforte, sede del pill importante porto militare 

della Sardegna settentrionale. Ai residenti in questi due centri la 

Corona concede di potersi amministrare con 10 statuto di Barcel
Iona, principale citta della Catalogna, e per favorire J'insediamen

to di altri sudditi iberici estende ad essi anche impOl1anti privile

gi fiscali, commerciali e annonari che obbligano la popolazione 
rurale e gli stessi feudatari a pottare in citta la produzione agri

cola che intendono commercializzare. In questo modo fra citt~l e 

campagna, fra patriziato urbano e feudalita, si apre una lunga con

tesa che ha come obiettivo il monopolio e la gestione dellel pro

cluzione agricola. Per quasi tutto il Trecento, a Cagliari e Cl Sassa

ri, che per le comodita offerte diventano centri di residenza clel
!'aristocrazia feudale, dell'alta burocrazia e del ceto mercantile e 

artigianale, la dinamica sociale appare movimentata clal confronto 

fra grandi famiglie feudali (Carroz, Besora, Centelles, CuheJlo, De 

Sena) che si contcndono le cariche d i vicere e cJi gOVl' rna tore c la 

gestione delle rendite della Corona e dalle rivalit:l fra i gruppi oli

garchici urbani per la gestione dell'amministrazione della citt~l. 

A condurre periodici attacchi nei confronti delle consorterie ur

bane non e solo il ceto nobiliare. Anche la Corona cerca di affer

mare il suo controllo sugli affari della citta. Di soJito, i ministri re

gi riuscivano ad introdurre novita nelle norme di attuazione degli 

ordinamenti municipali approfittando degli scontri in (ltto fra le 
consorterie 0 giustificando il 101'0 intervento con la cattiva ammi

nistrazione 0 i debiti delle casse civiche nei confronti della teso

reria regia. La coesione del patriziato urbano rendeva tuttlvia P!'O

blematico l'intervento della monarchia. Jl sistema elettorale basa

to sulla cooptazione tendeva infatti a rafforzare i legami di ceto e 
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a cementarli con alleanze matrimoniali 0 di interesse, anche se 
non poteva evitare l'apertura di pericolosi varchi. 

11 mono polio esercitato da queste oligarchie sugli affari della ciua, 
sugli appalti dei servizi pubblici, sulla gestione del porto, del
l' annona e dell'esportazione dei cereali, finiva infatti col suscitare 
periodiche tensioni sia all'interno del patriziato urbano sia fra la no
bilta e il clero. Questi due ceti, utilizzando come massa di manovra 
i meno abbienti, cavalcavano la protesta sociale e creavano le con
dizioni per il periodico ricambio delle consorterie nel controllo del 
Consiglio civico. Durante il Quattrocento, approfittando dei mo
menti di crisi, anche la monarchia segue una lucida strategia di ri
vendicazione giurisdizionale. Sia Alfonso V che Ferdinando il Cat
tolico, memori delle ribellioni delle citta castigliane, catalane e va
lenzane all'autorita regia, avviano una riforma amministrativa che 
modifica profondamente il sistema elettorale. 11 meccanismo della 
cooptazione, fonte di tensioni e di scontri tra gruppi oligarchici con
trapposti, e sostituito con l'estrazione a sorte. I nominativi vengono 
infatti estratti da una borsa in cui, alIa presenza dei ministri regi, so
no inseriti i nomi dei candidati, scritti all'interno di palline di cera. 

Tra forti resistenze, che nella citta di Sassari perdurano fino al 
1530, la riforma dei consigli civici viene applicata anche in Sar
degna. Dando la possibilita a tutti i ceti urbani di avere una rap
presentanza, essa riduce il potere delle vecchie oligarchie e co
stringe le consorterie interessate alla gestione degli a ffa ri urbani 
ad intessere alleanze con piu estesi gruppi sociali. 

2. CagUari: 1UUl11lDga faida A Cagliari, ma anche a Sassari, 

Alghero e Oristano, l'estensione 
dell'elettorato al cavalierato, ai dottori in diritto, ai mercanti, ai no
tai e agli artisti crea un clima di fOlte collusione fra la vecchia ari
stocrazia, il clero capitolare (imparentato con le piu potenti fami
glie), gli Inquisitori, i mercanti, gli appaltatori di feudi. A saldare 
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gli interessi di questi ceti e, ancora un volta, la gestione dell'espo
tazione del grano e delle dogane civiche affidate, a meta Cinque
cento, a familiari dell'Inquisizione. 

A Cagliari queste oligarchie feudal-mercantili si sentono cosl for
ti da contrastare anche i ministri della Corona che cercano di por
re fine alle loro malversazioni. Quando nel quarto decennio del Cin
quecento il vicere Cardona pone sotto inchiesta alcuni ministri (Car
rillo, Fabra), che avevano utilizzato le entrate regie per acquistare 
feudi, gli Aymerich, gli <::apata, gli Aragall, ricchi commercianti e ti
tolari di feudi, si oppongono al vicere e contrastano con decisione 
il suo intervento. Lo scontro coinvolge ben presto anche il capito-
10 diocesano e il tribuna le dell'Inquisizione, di cui i membri della 
consorteria erano familiari. Per mettere in cattiva luce il Cardona e 
costringerlo ad abbandonare l'inchiesta la fazione nobiliare coin
volge donna Maria Requesens, moglie del vicere, in un processo 
per stregoneria. Carlo V per salvare il cugino e diversi ministri regi 
finiti sotto accusa (Arquer, Ram, Ravaneda) e costretto ad interve
nire di persona e a destituire il Visitatore generale. 

Qualche tempo dopo il contrasto si sposta dalle aule del tribu
nale inquisitoriale a quelle del Consiglio civico dove, dando voce 
alle lamentele del popolino che attribuiva alle eccessive esporta
zioni l'alto prezzo del grano, alcuni consiglieri denunciano le spe
culazioni commerciali e le collusioni dell'Inquisizione: alIa quale, 
dopo queste denunce, viene tolta la gestione delle dogane. 

La consorteria feudal-commerciale di cui fanno parte gli Ayme
rich, i Torrellas, gli <::apata, gli Aragall fara pero pagare cara ai Sel
les (una famiglia di commercianti a cui apparteneva il consigliere 
civico che aveva posto sotto accusa il potente gruppo d'affari) l'of
fesa subita. Malgrado l'intervento del vicere, il Se lIes viene basto
nato e costretto a fuggire. L'ira dei nemici si scarica infine su uno 
dei suoi fratelli, che viene assassinato da uomini armati dentro il 
convento in cui si e rifugiato. 

La gravita dei fatti induce infine Filippo II ad inviare il Visitato
re generale Clavero, che indaga a lungo sui misfatti della consor-
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ccImpegnati a far figli» 

Sigismondo Arquer, magi
strato e letterato cagliarita

no, e uno dei personaggi cbe sembrano inea rna re, nella storia 
della sua vita e anebe nella tragedia della sua morte, aleuni ea
ratteri della intellettualita sarda durante il Cinqueeento. La sua 
opera Piii famosa e il breve seritto, in latino, Sardiniae brevis hi
storia et descriptio inserito nella Corographia di Sebastiano Miin
ster. L 'avere eollaboratu ad un 'opera di eultura protestante, i du
ri giudizi sulla classe dirigente e in ispeeie sui clero sardo, il suo 
eoinvolgimento in una durissima eontesa fra famiglie della no
bilfa cagliaritana seroirono ai suoi nemiei per accusarlo eome 
eretieo davanti al tribunale dell 'Inquisizione. Ineareerato a Tole
do nel 1563 e a lungo processato e torturato, fu arso vivo nella 
stessa Toledu il 4 giugno 1571. QUi di seguitu, nella traduzione 
ifaliana, uno dei brani «incriminati» della sua Brevis Historia. 

Per quanto poi riguarda i costumi e il carattere dei Sardi, sappi che 
sono di fisico robusto, un po' selvaggi e abituati alla fatica, tranne 
alcuni dediti al lusso. Si interessano poco delIo studio, molto di 
caccia. Molti esercitano la pastorizia, contenti dei cibi che offre la 
campagna e di sola acqua. Quelli che abitano neHe citta e nei vil
laggi vivono in pace fra loro, accolgono benevolmente gli ospiti, 
trattano con cortesia. Vivono alIa giornata, vestiti di poverissimi 
panni. Non fanno guerre ne hanno molte armi. E, cosa notevole, 
non c'e, in un'isola cosl grande, un artigiano che fabbrichi spade, 
pugnali e altre armi, che fanno venire daU'ltalia e dalIa Spagna. [. . .J 
Alcuni hanno l'abitudine di sacrificare animali in onore di qualche 
santo, soprattutto di quelli venerati ne lIe chiese campestri, e nel 
giorno della loro festa li imbandiscono a banchetto. E se la fami
glia non basta per consumare tutta la carne, invitano altri sinche 
nulla ne rimanga. Le femmine di campagna sono molto modeste 
nel vestire ed escludono ogni lus50; queUe di citta, invece, hanno 
grandi ricchezze e le esibiscono con superbia. 
I sacerdoti sono molto ignoranti, tanto che e difficile trovare in 
mezzo a loro, cosl come tra i frati , qualcuno che capisca il lati
no. Hanno concubine, e sono molto piu impegnati a far figli che 
a leggere libri. 



3. Gmppi sociali e (ontlitti politici 61 

teria nobiliare e consente al sovrano di imprigionare i colpevoli e 

di ripristinare il rispetto delle leggi. Per evitare conflitti fra centri 
di potere il re trasferisce inoltre il tribunale dell'Inquisizione a Sas

sari, dove la nobilta, il ceto mercantile e quelli professionali uti

lizzeranno ben presto le immunita di cui godono i familiari del 

Santo Uffizio per accrescere il proprio potere di influenza e faci

litare I'ascesa sociale dei consanguinei. 

Alia fine del lungo regno di Filippo II la Corona, sia pure con 

qualche difficolta, appare tuttavia in grado di controllare gli ultimi 

conati di anarchismo feudale e le faide fra le consorterie urbane e 

di imporre regole di comportamento valide per tutti i ceti sociali. 

Ai primi del Seicento, sfruttando abilmente aicune assoluzioni 

da nefandi delitti, la monarchia sospende alia nobilta sarcla il pri

vilegio di essere giudicata da propri pari nelle cause criminali. Suc

cessivamente la Reale Udienza contesta il privilegio che autoriz

zava 10 Stamento militare ad autoconvocarsi. 

Diviso al suo interno da faide secolari e indebolito dalle rivalit~l 

insone fra l'aristocrazia della capitale e quella sassarese (che aspi

rava ad una tot~de autonomia), il corpo nohiliare non appare pill 

in grado di svolgere una incisiva politica di difesa cetLIale ne di 

impedire l'ingresso nello Stamento di persone di vile condizione. 

Sfruttando le divisioni interne e 

le rivalita per iI primato politico 

e religioso, insorte fra le citta cli Cagliari e di Sassari. la 11lonarchia 

sottopone a pill attenti controlli anchc le amministrazioni civichc. 

La costante presenza del vicere, del governatore e dei giudici 

della Reale Udienza all 'elezione dei consiglic ri civici e le promes

se clientelari a chi si mostra disponihile ad eseguire la volonta re

gia modificano hen presto anche la selczione dei memhri dei con

sigli civici. che appare dipendere, pill che dagli accordi fra con

sonerie, dalle grazie della Corona . I ministri regi. avendo la pos-
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sibilita di scegliere, all'interno delle terne proposte dal Consiglio, 
i candidati piu idonei, sono infatti in grado di favorire quei per
sonaggi che nella gestio ne degli affari della citta 0 durante le Corti 
generali si sono mostrati piu disponibili alle richieste della Co
rona e a quelle personali dei ministri piu autorevoli. Malgrado le 
apparenze, la scalata alIe cariche municipali e dunque riservata a 
pochi, si presenta irta di difficolta e richiede tempo, denaro e ca
pacita di intessere rapporti con tutti i ceti sociali. Alia carica di 
Consigliere ca po e Consigliere secondo possono accedere solo i 
cavalieri, i dottori in diritto, i «cittadini onorati», e a quelIa di Con
sigliere terzo i «mercanti onorati». In tal modo fin oltre la meta del 
Seicento la maggioranza consiliare appare monopolio dei ceti piu 
abbienti. Pur avendo sui piano delIa consistenza numerica un pe
so non superiore al 4-5%, il cavalierato, i dottori in diritto, i «mer
canti onorati" a Cagliari e ad Alghero si spartiscono 30 seggi, men
tre i piccoli commercianti, gli artigiani, i notai, che eleggono il 
quarto e il quinto consigliere, dispongono di soli 26 seggi, pur rap
presentando una parte importante delIa popolazione cittadina. An

che nelI'assegnazione degli uffici piu ambiti le ordinazioni muni
cipali riservano costantemente la carica di Mostazaf(o e di Padre 
d'Orfani a chi ha servito come primo 0 secondo consigliere e quel
la di Avvocato delta citta ai 12 cavalieri e ai 12 dottori «insaccola
ti" (cioe ammessi al sorteggio) nelle prime due borse. AlIa ma 
mejana e alla ma menor solo la carica di clavario dell'azienda fru
mentaria e altri uffici di minore importanza. 

Tenendo conto di questo quadro, che delinea sia pure sche
maticanlente le tensioni e gli interessi che attraversano i ceti so
ciali, sembra lecito affermare che fra il XIV e il XV secolo ha avu
to maggiori possibilita di ascesa sociale chi ha potuto vantare 
ascendenze ispaniche. 

NelIa generalita dei ca si la vendita del patrimonio della grande 
feudalita, l'assegnazione dei feudi appartenenti alIe famiglie che si 
erano ribellate alia Corona (Doria, Malaspina, CUbello-Alag6n), la 
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Fig. 11 Disegno delle fortificazioni ill Alghero eseguito nel 1625 dal Vivas. 

Sin dalla sua nascita (primi decenni del 1100) Alghero si presenta come una cltt~-for
tezza affacciata sul mare. 

nomina a prestigiosi uffici 0 a cariche ecclesiastic he e andata a 

vantaggio degli eredi dei conquistatori. 

La discendenza catalano-aragonese era tuttavia solo una delle 

condizioni. L'acquisizione di titoli e di uffici, tra 'tOO e '')00, ap

rare infatti strettamente correlata anche alle strategic adottate dal

I"intero gruppo familiare per inserirsi in qualche influente consor-
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teria 0 goderne I'appoggio. L'assegnazione di cariche 0 di titoli av
veniva infatti in un contesto caratterizzato da complicita e violen
ze Cl danno dei diretti concorrenti. Dopo la corsa all'acquisto di 
feudi, condotta a meta secolo dal ceto mercantile e da esperti in 
diritto ( let1'-ados ), anche la concessione di titoli diventa piu diffi
cile perche il ceto nobiliare tende a serrare i ranghi e, per impe
dire a persone "di vile condizione» di fregiarsi della nobilta, fa ap
provare, durante la celebrazione del Parlamento (1459, 1573, 
1 ,)H3) , diversi provvedimenti restrittivi. 

Sia per la scarsa disponibilita della Corona ad accrescere I'in
fluenza esercitata da questo ceto sulla societa civile, sia per le re
sistenze parlamentari ad ulteriori concessioni sia, infine, per l'as
senza di candidati meritevoli, nel Regno di Sardegna i titoli di no
hilt~l concessi durante il Quattrocento sembrerebbero non supera
re il 12,5% del totale complessivo dei diplomi di cavalierato e no
hilt~l firmati c!alla monarchia ispanica in tre secoli di dominio. 

4. Vescovi e (detrados)) Nella seconda meta del Quat-
trocento le occasioni di ascesa 

sociale apraiono limitate anche in ambito ecclesiastico. La riforI11~] 

(Iellc diocesi, decretata dal papato su richiesta di Ferdinanclo il Cat
tolico, riduce da 18 a 7 il numero dei vescovi e dei capitoli, ma 
ne accresce notevolmente le renc!ite. II vescovo Antonio Parragues 
de Castillejo, commentanc!o questa situazione, sottolineava il fatto 
che nel regno gli uffici ecclesiastici pill ambiti erano meno di una 
scssantina. La concessione cli queste prebcnde, molte delle quali 
ven ivano traciiziona lmente assegnate a membri delle pill influenti 

famiglie feuclali e del p~ltriziato urbano, faceva nascere forti ten
sioni ~t1\'intl'rno delle consorterie e attivava reti clientelari che coin
v()lgev~lno non solo i potentlti nobiliari ma anche autorevoli per
s()n~lggi dell:t corte regi ~ 1. 

A prevalere sui candidati presentati e sostenuti dalle fazioni 10-
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Fig. 1211 duomo di Sassari, dedicato a san Nicola. 

La chiesa e caratterizzata da una singolare fusione degli stili romanico, gotico e baroc
co coloniale spagnolo. La sua facciata secentesca, terminata agli inizi del Settecento. ap
parve ad Elio Vittorini <run grande fiore di pietra» 

cali risultano tuttavia figure e personaggi che, mossi <-lalla fec.lc e 

dall'impegno per 10 studio, hanno frequentato il Collegio Romano 

o si sono laureati in teologia (i vescovi Bacallar. Alepus. Canyd

les, Fara, Canopolo, Sanna). La fondazione. anche ncll·isola. di col

legi gesuitici (a Sassari e C~lgliari, successivamente Cl Oliena e Nur

ri) e di seminari tridentini a Cagliari (577), Alghero (} S86) c S~IS

sari (593) offre, anche ai ceti urbani e rllrali medio-inkriori. con

crete opportunita di asccsa sociale. Soprattutto nella Sardegna sct-
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tentrionale, per l'impegno pastorale dei vescovi, molti parroci rie
scono a completare i loro studi di latino e teologia e a diventare 
titolari effettivi dell'ufficio. 

Un altro fronte di scontri fra le consorterie oligarchiche era la 
concessione 0 l'acquisto di cariche nell'amministrazione regia. An

che in questo caso le esigenze locali dovevano confrontarsi con 
carriere e clientele di personaggi residenti in altri regni, che ave
vano frequentato i piu accreditati collegi delle Universita ispani
che garantendosi potenti appoggi. Spesso i candidati sardi, anche 
quando riuscivano ad ottenere l'assenso dt;l vicere e dei consiglieri 
regi, si scontravano con la mancanza di titoH di studio adeguati. 
L'assenza di questi ultimi vanificava infatti gli sforzi e le strategie 
degli aspiranti. Per questa ragione nel secondo Cinquecento le 
nuove norme introdotte dal Concilio di Trento-e dal papato sul
l'assegnazione di prebende ed uffici, la richiesta di personale al
tamente specializzato per la Reale Udienza (supremo tribunale del
l'isola) e per gli uffici del Procuratore reale e del Maestro razio
nale, l'agiatezza conquistata da avvocati e letrados inducono di
verse famiglie ad inviare i propri figli in Italia e in Spagna per con
seguire la laurea in teologia 0 in utroque iure. In tal modo diver
si personaggi (Vico, Rosso, Sabater, jagaracho) conseguono elevati 
livelli di istruzione e iniziano un cursus honorum che li portera, 
talvolta, ai vertici dell'amministrazione regia ed ecclesiastica. 

5. CI~ e campapa: 
l'uces •• ociaIe 

Meno irta di difficolta appare la 
corsa alIa gestione delle cariche 
urbane. Tuttavia l' insaccolazio-

ne , l'estrazione a sorte e le scelte fatte dagli ufficiali regi all'in
terno della terna dei candidati ostacolano e rendono problemati
ca anche la carriera dei consiglieri civici. Per avere possibilita di 
successo, oltre a rilevanti mezzi finanziari e al prestigio sociale, 
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occorreva anche il sostegno delle consorterie legate all'ammini
strazione regia e una discreta dose di fortuna. 

Per superare questi ostacoli il patriziato urbano mette in prati
ca diverse strategie. Giocando su tempi lunghi iscrive i propri 
membri nei vari registri di matricola, li fa inserire nelle borse del 
sorteggio, contratta con iI vicere e i giudici della Reale Udienza la 
scelta delle terne. Questi compromessi inducono tuttavia le piu au
torevoli famiglie del patriziato urbano, alle quali non era piu pos
sibile gestire in forma esclusiva gli affari della citta , ad attivare stra
tegie matrimoniali e legami d 'affari con la nobilta feudale della 
quale amministrava i feudi, acquisendo il titolo di cittadini hono
rats e successivamente il cavalierato e la nobilta. In tal modo nel
le principali citta dell'isola gia a meta del Cinquecento si vanno 
delineando collusioni che vedono membri delle medesime fami
glie creare legami trasversali ai tre Stamenti per gestire cariche 
civiche e uffici militari ed ecclesiastici. 

La riforma dei consigli civici costringe ad organizzarsi in forma 
piu aperta non solo il patriziato ma anche i ceti medio-inferiori 
chiamati ad e1eggere il quarto e il quinto consigliere. J notai , i chi
rurghi e gli artigiani, per poter contare di piu nella vita della citta, 
si organizzano in gremi e affidano ai loro rappresentanti la tute
la degli interessi professionali e la vigilanza su quelli civici. Anche 
all 'interno di questi gruppi si introducono dunque gerarchie, pro
cedure, funzioni che estendono ulteriormente la scala sociale. 

Nelle campagne il forte controllo esercitato dal baronato limita 
ancora le possibilita di ascesa sociale dei possidenti e dei ricchi 
allevatori. Tuttavia l'approvazione, durante il regno cli Filippo Il, 
di norme meno restrittive sui commercio dei grani, la riserva cli 
llna parte delle licenze di esportazione ai procluttori, la sottoscri
zione con la feudalita di patti che affidano a delegati eletti dalle 
comunita la gestione e la ripartizione delle terre comuni 0 i ser

vizi fiscali ° n1ilitari richiesti dalla Corona ° dal feudatario , J'ac
quisizione di status privilegiati come familiari dell'!nquisizione 0 

di combattenti al servizio del proprio signore suI fronte antiarabo 
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o su quello delle Fiandre consentono loro di acquisire riconosci
menti e privilegi. 

Anche nelle campagne si rileva insomma la presenza di ceti che 
(sia pure con limitata autonomia) svolgono una importante fun
zione di mediazione politica, fiscale, economica fra le comunita di 
villaggio e i gangli vitali del potere regio, feudale ed ecclesiastico. 

Se i ceti urbani si servono delle difficolta economic he della feu
dalita 0 della Corona per aprire qualche varco nei serrati ranghi 
delto Stamento nobiliare, nelle campagne il prestigio sociale si 
acquisisce per le concessioni fatte dalla Corona 0 dal baronato a 
chi ha servito con onore. Anche in Sardegna la guerra e la ge
stione delle entrate fiscali e del commercio dei cereali offrono dun
que insperate occasioni di crescita e di arricchimento ad individui 
e famiglie. Il dinamismo sociale che si nota nella seconda meta 
del Cinquecento e evidenziato dal consistente numero di titoli no
biliari concessi dalla Corona. Essi risultano infatti in numero qua
si doppio rispetto a quelli concessi nel secolo precedente e ra p
presentano il 27,5% dei diplomi di nobilta elargiti dalla n10narchia 
ispanica nei tre secoli di dominio. 

6. La curiem ecclesiastica La favorevole congiuntura eco-

nomica che caratterizza i primi 
decenni del Seicento, la presenza di un ramificato sistema cliente
lare in grado di offrire a chi ne aveva le qualita un'adeguata collo
cazione nella societa, la concessione al collegio gesllitico di Sassa
ri del privilegio di graduare gli allievi con la laurea in teologia e fi
losofia (1612) e la fondazione dell 'Universita di Cagliari (1626) con
sentono al ceto curiale, a quelli professionali, ai commercianti, a 
molti possidenti e allevatori coinvolti nell'intermediazione com
merciale e nella gestio ne di cariche pllbbliche, di continllare la sca
lata sociale avviando i 10ro figli agB stlldi llniversitari. 

Nell'ambito cli queste strategie la carriera ecclesiastica, per le 
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possibilita che potenzialmente era in grado di offrire, risulta pre
ferita dai ceti medio-inferiori. La Chiesa della Controriforma re
c1utava infatti i propri ministri in tutti i ceti sociali, ma imponeva 
norme di selezione che privilegiavano il livello culturale, la mora
lita e l'impegno pastorale del candidato. Per acquisire la titolarita 
cli una parrocchia rurale , che forniva rendite assai limitate 050-
200 lire) ma garantiva ai titolari e alle loro famiglie ruoli di pre
stigio all'interno delIa comunita, era sufficiente la frequenza delle 
scuole di grammatica e una mediocre conoscenza del latino. Gli 
aspiranti ad uffici di rilievo (rettorie, canonicati, abati, vescovi) clo
vevano frequentare invece il seminario e laurearsi in uno dei col
legi pontifici 0 nelle Universita regie . 

Nell'ambito delle strategie adottate da qucsti ceti uriJani e rura
Ii la carriera ecclesiastica di uno dei figli appare come una tappa 
intermedia. Essa accresceva la credibilita e l'autorevolezza della fa
miglia, ne favoriva le alleanze e con l'utilizzazione eli una parte 
delle rendite e le esenzioni fiscali sui patrimonio consentiva al 
gruppo familiare di accumulare le risorse finanziare necessarie Cl 

consolidarne ulteriormente la posizione sociale e, nei casi pill for
tunati, ad acquisire un titolo di cavalierato 0 la nobilta. 

Per I'influenza politica che erano in gracJo di esercitare e il red
clito di cui disponevano, i rettori, i canonici, i vescovi erano in gra
do di mantenere agli studi uno 0 pill consanguinei, di inserirli nel
I'amministrazione regia 0 feudale e di chiedere ed ottenere per 10-
ro, in sede parlamentare, il cavalierato 0 la nobilta. 

A meta Seicento, sebbene I'epidemia di peste 0652-1657 ) aves
se falciato decine di migliaia di uomini e decurtato anche le ren
elite ecclesiastiche, 150 parroci e rettori clispongono di entrate com
prese fra 100 e 300 ducati , 55 godono di rendite comprese fra 400 
e 600 ducati, 60 canonici si spartiscono redditi compresi fra 1000 
e 2000 ducati e alcuni vescovi godono di entrate di gran lunga 
maggiori. 

Se si considera che la maggior parte degli uffici regi e feudali 
nel primo Seicento non rendono ai loro titolari pill di 100 0 200 
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Prima e seconda peste (1652- 1657) 

Fig. 13 La grande peste, 1652-1657 (e1aborazione di B. Anatra). 
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ducati ci si rende conto del rilievo che le rendite ecclesiastiche 
hanno svolto nelle strategie di ascesa sociale di molte famiglie. La 
disponibilita anche parziale e indiretta di somme cosl rilevanti po
teva consentire ai consanguinei di acquistare terre, bestiame ed uf
fici, di appaltare l'esazione dei tributi fiscali e delle decime, di 
prestare denaro ad usura accumulando in tempi brevi ingenti pa
trimoni. Per garantire al parentado la continuita di queste rendite, 
ancora a meta Seicento, si rilevano, da parte di canonici, rettori e 
semplici parroci, manovre volte a favorire i propri nipoti alfine di 
consentire loro di acquisire gli ambiti uffici. 

L'ascesa agli alti gradi della gerarchia ecclesiale e frutto invece 
di accorte strategie che richiedono il coinvolgimento dell 'alto cle
ro ispanico, dei ministri e del vicere e di autorevoli ra pprcscntan
ti dell'aristocrazia di corte. Per antica consuetudine la monarchia 
era infatti solita riservare i vescovadi piu prestigiosi a candidati 
spagnoli e quelli minori CAlghero, Bosa, Sassari, Oristano) ai sar
di. Le nomine venivano effettuate dopo un attento esame delle 
qualita dei candidati, del loro impegno ecclesiale, dell'inf1uenza e 
del seguito della famiglia d'origine e, soprattutto, della fedelta ma
nifestata alia Corona appoggiando, in se de parlamentare, le pro
poste politiche del vicere. 

Pur permettendo anche a per- 7 . DmDtare DohW 

sane di umili origini di accede-
re alle piu alte cariche, la carriera ecclesiastica non garantiva la 
permanenza di status. Essa si concludeva infatti con la morte del 
titolare del beneficio. L'obiettivo centrale della scalata sociale dei 
gruppi parentali non poteva dunque essere che l'acquisizione del
la nobilta. Solo questo titolo poteva essere infatti trasmesso agli 
eredi unitamente ai privilegi che esso assicurava. A tal fine, nel 
Seicento, le famiglie che intendono accrescere il proprio prestigio 
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indirizzano i loro sforzi all'acquisizione di quelle qualita che pos
sono favorire l'accesso allo Staluento militare. 

Il Parlaluento celebrato nel 1603 dal vicere d 'Elda e quello del 
1614 presieduto dal vicere Gandfa sembrano confermare la tradi
zionale politica regia di promozione selettiva. Gli uffici pubblici 
pill importanti e delicati , le magistrature della :Reale Udienza, i ve
scovadi vengono assegnati a chi gode di appoggi influenti e pre
senta le qualita professionali richieste. L'assegnazione dei titoli di 
cavalierato e nobilta sembra premiare invece l'appartenenza a ca
tene clientelari gestite da quelle grandi famiglie dell'aristocrazia 
ispanica che sostengono la pnvanza (cioe il governo) del duca di 
Lerma. 

La situazione muta radicalmente con la svolta politica imposta 
nel 1621 dal conte-duca de Olivares , che per mantenere alto il pre
stigio della Spagna in Europa e sostenere un prolungato sforzo mi
litare chiede anche al Parlamento sardo un rilevante contributo fi
nanziario. Ne! 1624 il vicere Vivas, vista l'opposizione delIa feu
c1a lita, delle oligarchie urbane e del cIero della Sardegna meridio
nale a progetti che la monarchia non intendeva contrattare con i 
ceti privilegiati, si allea con la nobilta e il cIero della Sardegna set
tentrionale promettendo loro titoli , privilegi e un'ampia autonomia 
di governo. Inoltre per avere i voti necessari convoca a corte an
che notabili privi di titolo e di qualita. Il tentativo del vicere cli 
precostituire una maggioranza favorcvole al sovrano avvantaggia 
alcuni ceti rurali nobilitandoli d'imperio, ma crea una profonda 
spaccatura politica fra i ceti privilegiati del Nord e quelli del Sud 
dell 'isola che fa fallire il Parlamento e con esso gli ambiziosi pro
getti della Corona. 

Due anni piLI tardi (626) il vicere Bayona , facendo leva sulla 
necessita di unire le forze militari dei vari regni per difendere i 
territori c1elIa Corona, invasi 0 minacciati dagli eserciti nemici, rie
sc~ a coinvolgere in questa politica non solo l'aristocrazia feuda
le , ansiosa di ottenere il perdono regio, ma anche quei gnlppi di 
potere che. pur disponendo di consistenti ricchezze, per le resi-



3. Gruppi sociali e contlini polirici 

stenze cetuali non erano ancora riusciti ad inserirsi all'interno del
l'elite dirigente del regno e ad acquisirne i privilegi. 

L'ampio consenso ottenuto nelle riunioni parlamentari del 1626 
e del 1632, durante le ql1ali i ceti privilegiati votano il piu rilevante 
donativo mai concesso alia Corona , risulta contrattato con una ca
pillare azione promozionale e politica che impegna per diversi me
si i pill al1torevoli rappresentanti della fazione olivaresiana. La cor
rispondenza fra la Corona e il vicere offre al riguardo significativi 
elementi di valutazione. Il prestigio sociale e la ricchezza restano 
ancora fra i criteri di base della selezione nobiliare, 111a cib che 
ora conta di piu per la monarchia, impegnata in una disastrosa 
guerra con la Francia, e la disponibilita economica e politicl de
gli aspiranti a sostenere la Uni6n de armas . In tal modo il vicere 
Bayona, che nel Regno di Sardegna fl1nge da referente unico del 
partito olivaresiano, riesce a scardinare i tradizionali rappol1i clien
telari fra baronato e ufficialita feudale, alto e basso clero, giurati 
e consiglieri civici, chiamati tutti a dar prova della loro fedelta. 

Nei confronti dei sostenitori della politica della [ni6n la dispo
nibilita del conte-duca, ministro di Filippo IV, e massima . Alia no
bilta, coinvolta nella politica bellicista, viene concesso nllovamen
te il privilegio di autoconvocarsi, alia citta cli Cagliari la Corona ce
de la giurisdizione civile, al clero riconosce il diritto di Iibera espor
tazione delle decime. Il sovrano risponde positivamente anche 
sulla spinosa questione della riserva degli uffici ai naturales del re
gno, affidando alia nobilta sarda tutte le cariche militari del tercia 
che il regno ha contribuito ad armare. Anche il clero, sia pure tem
poraneamente, vedra per la prima volta assegnate a sudditi sardi 
tutte le cariche vescovili. Con qualche rara eccezione qllesto prin
cipio verra rispettato anche nell'ambito dell'amministrazione regia . 

Tutti i ceti sociali che hanno contribuito a votare i rilevanti aiu
ti finanziari dati dal regno 0 si sono offerti come ufficiali del ter
cia si vedranno dllnqlle ricompensati con I'assegnazione di pre

bende ed uffici . Gia prima della convocazione del Parlamento 
del 1632 la monarchia si mostra particolarmente generosa nella 
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Tab. 1 Titoli di nobilta concessi dalla Corona. 

concessione di titoli di cavalierato e di nobilta. A trarne vantaggio 
sono soprattutto i letrados, i consiglieri civici, gli speculatori ed 
esportatori di grano, i commercianti, i collettori di decime, i pa
renti di prelati e canonici convocati per i due Parlamenti (1626 
e 1632), i grandi allevatori di bestiame. Aprendo le porte dello 
Stamento militare a queste nuove forze, tutte militanti nel parti

to olivaresiano, il vicere Bayona sconvolge i rapporti fra vecchia 
e nuova nobilta riducendo il peso che la feudalita aveva fino ad 
allora avuto in se de parlamentare. 

Nel 1642 il vicere Avellano, riconvocato il Parlamento, si ser
vira della collaudata politica di concessioni clientelari per otte
nere la conferma del donativo. 

8. La crisi della feudaliti. La generosita del sovrano si 
scontra tuttavia con la crescen

te resistenza dei ceti che chiedono ulteriori esenzioni fiscali, la fi
ne del monopolio sulle esportazioni dei cereali e la riserva ai Sar
di di tutti gli impieghi. Nel quarto e quinto decennio del Seicen
to l'aristocrazia, dopo essersi fortemente indebitata per finanziare 
le imprese belliche della Corona , e all 'affannosa ricerca di incari
chi con i quali mantenersi dignitosamente. In difficolta appare an
che il clero, che ha dovuto forzosamente offrire al tesoro regio 
una parte consistente delle sue entrate. Anche i ceti professiona-



Della Sardegna degli inizi 
del Seicento ci ba lasciato 
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Quel banchetto 
a Mamoiada 

una vivida descrizione il visitador general Martin Carrillo, un 
prelato spagnolo di rango, mandato da Filippo III in Sardegna 
nel 1610 per una delle rituali «visite» di controllo dell'ammini
strazione regia e della situazione generale. Della sua ampia Re
lacion at Rey Don Fhilipe Nuestro senor diamo qui sotto, in tra
duzione, un brevissimo cenno, interessante per le curiose notizie 
cbe riporta. 

La gente di campagna, siccome ha grano sufficiente per mangiare 
e un poco di bestiame, non si cura di averne di piu, ne di lavo
rare: e questo e male vecchio e molto antico. 
Di qui alcuni autori hanno tratto 10 spunto per dire che i Sardi 
sono di earnagione scura, di eostumi rozzi e selvaggi, che man
giano e bevono fortemente e ehe vestono molto poveramente. 
Tutti questi autori si ingannano, e non hanno visto la Sardegna, 
eome l'ho vista io, per poterne riferire veritieramente. Perche il 
loro eolorito e bianeo e rosato, ne piu ne menD come quello dei 
Castigliani, gli uomini hanno un fisico ben proporzionato, sono 
molto edueati nel tratto e nel vestire, soprattutto nelle eitta mag
giori, ma anche nei villaggi e'e pulizia e ordine. Mangiano e be
vono eon molta misura, e un banchetto vi pub essere splendido 
e riceo eome a Madrid. 
In oeeasione dell a festa per una prima messa, alIa quale era invi
tato anehe l'arciveseovo di Oristano monsignor Canopolo, se ne 
feee uno straordinario per abhondanza e varieta di cibo: consu
marono 22 vacche, 26 vitelli, 28 (ra cacciagione, eaprioli e cinghiali, 
750 agnelli grandi, 300 tra capretti e agnellini, 600 galline, 65 pa
ni di zueehero, 50 libbre di peperoni, ehiodi di garofano e zaffe
rano, 280 starelli di pani, un quintale di riso, un quintale di datte
ri, 5000 uova, 50 piatti di mangiar bianeo, 25 botti grandi di diversi 
vini, molti dolci, piu di 3000 pesci grandi e piccoli: e al banehet
to (che era in onore del futuro parroeo di Mamoiacia dottor An
tioeo Mareello) parteciparono piu di duemilacinqueeemo invitati. 
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li, mercantili e artigianali devono fare i conti con la contrazione 
delle entrate e una inflazione crescente. 

La guerra fa sentire i suoi pesanti effetti anche nelle campagne, 
dove una spietata fiscalita e il basso prezzo del grano imposto dai 
monopolisti per un verso accentua l'indebitamento dei piccoli pro
duttori e per I'altro favorisce rapidi arricchimenti. Il crescente ma
lessere sociale trova espressione in forme di banditismo rurale ma 
anche nella ripresa delle faide fra ceti privilegiati. 

La vecchia nobilta si lamenta per l'inflazione di titoli. La monar
chia. facendo entrare nello Stamento militare anche allevatori, pos
sidenti e praticanti .. le arti meccaniche e il commercio», ha finito con 
10 sminuire il prestigio del corpo militare. Alle famiglie di piu anti
co Iignaggio non resta che accentuare il fossato che le divide dai 
nuovi arrivati , chiedendo prestigiosi riconoscimenti Cabiti militari, 
marchesati, ducati) 0 l'inserimento fra i grandes di Spagna. 

Anche quei ceti sociali che tentano di forzare i tempi dell 'ascesa 
sociale appaiono insoddisfatti dei risultati raggiunti. I sacrifici so
stenuti per n1antenere i figli agli studi nelle Universita del regno 0 

in quelle ispaniche e il sangue versato in battaglia per la Corona 
non hanno ricevuto riconoscimenti adeguati. I laureati che chiedo
no di essere sistemati nelle varie amministrazioni Cil regno, a meta 
Seicento, pub vantare piu di 300 laureati) e i nobili alla ricerca di 
incarichi negli eserciti della monarchia superano infatti di gran lun
ga il numero di posti disponibili. Anche chi e riuscito ad inserirsi 
negli apparati amministrativi regi, feudali ed ecclesiastici, a causa 
del marasma finanziario in cui versano le casse delle citta e la te
soreria del regno deve attendere per mesi il pagamento del salario. 

L'insoddisfazione di tutti i ceti sociali diventa sempre pill pale
se e si esprime con una crescente resistenza al pagamento del 
donativo . La peste, giunta in Sardegna agli inizi del 1652, accen
tua 10 stato di crisi in cui versano i ceti privilegiati poiche, falci
c1iando decine di migliaia di uomini Cnella citta di Sassari ne muoio
no pill di 15 mila) , riduce le rendite feuclali ed ecclesiastiche e 
sconvolge ]'intero ordine sociale. Insodclisfatti per iI ruolo margi-
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nale in cui la cns! economica li ha cacciati, i pill autorevoli rap
presentanti della feudalita, sia in sede parlamentare che nella so
cieta civile, si mettono a capo di un partito che per difendere gli 
interessi del regno chiede la riduzione del clonativo regio, 1 'istitu
zione di una magistratura delegata a tutelare i privilegi del regno, 
la liberalizzazione dell'esportazione cerealicola: ma cos1 facendo 
essi si troveranno di fronte alla crescente ostilita della monarchia. 

L'assassino del vicere Camarasa, che durante la celebrazione del
le Corti si era opposto, con decisione, alle richieste della fazionc 
nobiliare, indurra la Corona ad usare il pugno di ferro contro i 
congiurati e a condannare a morte i pill autorevoli rappresentan
ti dell'aristocrazia sarda. 

Indebolita dalla crisi politica e dall'ostilit~l della monarchia, la vec
chia aristocrazia tendera a rinchiudersi in se stessa rinunciando a 
quel ruolo primario che per secoli aveva preteso di svolgere. 

L'epidemia di peste e l'emarginazione della feudalita apre nuo
vi scenari anche nelle citta e nei villaggi. A causa della mancanza 
di braccia e della disponibilita di terre si crea una forte mohilita 
sociale che stimola l'iniziativa di nuovi ceti rurali e urixll1i. A fine 
Seicento prende avvio cos1 un nuovo ciclo sociale eel economico. 
che appare pero condizionato e, in parte, vanificato dalla pro
gressiva emarginazione del Regno di Sardegna dai grandi circuiti 
commerciali mediterranei. 



1. Conquista aragonese 
e cris! delle comuDita rural! 

La conquista aragonese e la pro
gressiva affermazione del nuovo 
potere 0323-1479) introducono 

in Sardegna profondi mutamenti nei tradizionali assetti politico-isti
tuzionali, economico-sociali, fiscali e nella geografia degli insedia
menti rurali. 

E un periodo che proietta l'immagine di un'isola irrequieta e 
convulsa, continuamente scossa da crisi di varia natura e intensita. 
COS! alle morti e alle rovine della guerra si intrecciano gli scon
volgimenti causati dalle periodiche pestilenze, che non risparmia
no il continente europeo e che concorrono a ridisegnare quadri 
politici, civili ed ambientali. 

Nell'isola, poi, il ricorso da parte aragonese a11'infeudazione dei 
territori conquistati, che risponde all'esigenza di dotare il regno di 
un organico e capillare sistema di governo, da luogo allo svilup
[10 di una fitta maglia di feudi, paragonabili a piccole «entita sta
tuali» autonome, con propria giurisdizione civile e criminale, ed af
fidati a singole famiglie sotto il rigido contro110 della Corona. Il 
che, nel corso del Trecento e del Quattrocento, produrra la fran
tumazione istituzionale del territorio. 

Contestualmente si assiste anche ad una progressiva ma irre-
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versibile modificazione del quadro insediativo rurale. Le campa
gne si spopolano e i centri piu deboli vengono abbandonati in 
quanto con l'estendersi ed il consolidarsi di un sistema politico
istituzionale fortemente accentrato e ad economia chiusa, come e 
il sistema feudale, le popolazioni, non avendo piu interesse a pro
durre per un mercato esterno, si rifugiano nei centri piu grossi, 
che offrono una maggiore protezione. 

L'abbandono dei villaggi, anche se non sempre definitivo, vie
ne accentuato dal sistema fiscale adottato dagli Aragonesi, imper
niato sulla conservazione del contingente tributario inizialmente 
stabilito, che se da un lato garantisce al feudatario entrate quasi 
sempre stabili e sicure, dall'altro si ripercuote in maniera esaspe
rata sui singoli abitanti nel momento in cui, per i motivi piu di
sparati, come pestilenze 0 carestie, si registra un calo demografi
co, in quanto ad esso non si accompagna una contestuale ridu
zione del cespite tributario. Al contrario, siccome la comunita era 
responsabile in solidum, cioe nella sua totalita, nei confronti del 
fisco baronale, i singoli abitanti venivano sottoposti a prelievi in
sostenibili. Chiaro, quindi, che questo meccanismo perverso, che 
non era regolato suI numero complessivo degli abitanti e non te
neva con to delle reali capacita contributive del singolo, ricadeva 
in maniera devastante proprio sui piccoli centri, specialmente nei 
momenti di crisi 0 di grave congiuntura. 

L'unica via per sfllggire a questo fiscalismo squilihrato era rifll
giarsi nei centri demograficamente piu consistenti, dove maggiori 
si presentavano le difese contro questo meccanismo fiscale iugu
latorio. 

Nella seconda meta del Trecento e nel corso del Quattroccnto si 
assiste pertanto ad un massiccio movimento migratorio della po
polazione sparsa che tende a stabilirsi nel centri abitati piLI grossi. 

L'abbandono dei piccoli centri rurali sparsi causava conseguen
ze rovinose sullo sviluppo dell 'agricoltura perche. in un simile con
testo, venivano a cadere anche gli stimoli per incrementare la pro
duzione. L'aumentata distanza dei centri abitati dalle terre arativl'. 
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la necessita di impiegare un tempo maggiore per raggiungere i fon
di e I'impossibilita di un'assidua sorveglianza dei seminati per evi
tare I'invasione del bestiame avviavano una fase di recessione nel-
10 sviluppo dell'agricoltura cui segul un decisivo crollo della pro
duzione cerealicola. Vaste estensioni di terra arativa, specie quelle 
piu distanti, furono abbandonate al pascolo, altre per I'interrotta ma
nut~nzione dei sistemi di scolo delle acque piovane si impaludaro
no, altrc ancora si imboschirono di macchia mediterranea. 

Su di esse si insedia I'attivita pastorale legata soprattutto all'alle
vamento brado di ovini, caprini e suini. L'assedio delle greggi er
ranti costringe la gia debilitata popolazione residente a raccoglier
si in una maglia pill rada ma meno instabile e piu sicura di abitati. 

Il fenomeno risulta alquanto diffuso e concentrato in un perio
do relativamente breve, che coincide grosso modo con quello del
la conq uista aragonese. 

Tra il 1324 ed il 1485, e questo e un dato assai significativo, gli 
abbandoni riguardano per il 59,7% centri di area agricola (Campi
dano di Cagliari e d'Oristano, Trexenta, Marmilla, Sassari); iI 21 ,1% 
villaggi agro-pastorali dell 'interno e della costa, e solt3nto il 19,2% 
abitati a dominante pastorale (Barbagia, Nuorese, Parte Valenza). 
Analoganlente nei villaggi del centro pastorale e montano si regi
stra un calo, tra il 1324 ed il 1359, del 21% soltanto, a fronte del 
62% delle aree a dominante cerealicola. Anche la ripresa del po
polalllento, valutata per I'anno 1485 rispetto al 1 ~59, si presenta 
pill robusta nei centri pastorali che in quelli agricoli. La campa
gna, inoltre, sui piano della dinamica demografica perde il con
fronto anch~ con le Citt3 che, selnpre tra il 1359 ed il 1485, in
crementano i propri abitanti del 135% a fronte di un suo 38%. In 
realta, quindi, 31 culmine della ristrutturazione demografica dell'i
sola - alia fine del periodo catalano-aragonese - essa si trova ad 
essere pill pastorale e pill urbana. 

G li indizi del ritorno al pascolo di vasti territori un tempo col

tivati e destinati alle hauitationes 0 bidazzones di villaggi e di 
;lziende padronali nella prima eta aragonese sono assai nLllnero-
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Fig. 14 Caratteristica «pinneta» pastorale nei rnonti di Baunei. 

Le fonne arcaiche dell'allevamento costringevano i paslori a vivere lontaru dalle lora ca
se, ne! silenzio deso!ato delle campagne, per molti mesi all'anno. 

si. Segni distintivi e inconfondibili di questo pacsaggio sono I'illl

pronta ancora visibile negli spazi c..1cserti eli arativi, vignc ecl orti, 

la miriade di chiesette campestri e delle corti signorili c1iruccatc: i 

toponimi che richiamano luoghi e territori un tempo frequentati 

ed in seguito abbandonati. 

La cattura del territorio, c1eholmente controllato e progrcssiva

ll1ente abbandonato dall 'agricoltur:l. si realizza viceversa da par

te della pastorizia attraverso una larga maglia. caratrerizzata cia 

cussorjas abitate e controllate da rastori armati, che moito spcs-
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so conducono bestiame non proprio, ma appartenente a grossi ar
mentari 0 agli stessi nuovi signori feudali. 

E in questo contesto storico che matura e si consolida la voca
zione pastorale delta feudalita, che tende ad inlprimere un segno 
violento e prevaricatore alIa vita delle campagne. 

Il punto cruciale dello scontro fra pastori e contadini sad pro
prio il «limite mobile» di demarcazione fra area agricola e area 
del pascolo. Per tutta l'eta moderna questo rapporto conflittua
le alimentera inimicizie, culminanti in scontri violenti, con di
struzione dei seminati, danneggiamento del bestiame e sovente 
con omicidi. 

In questo processo di ridistribuzione della popolazione a trar
ne i nlaggiori vantaggi e soprattutto l'elemento pastorale. 

D'altra parte 10 sviluppo del settore dell'allevamento era incen
tivato dalla stessa politica baronale, in quanto questo comparto as
sicurava entrate tributarie piu certe, e nel contempo non minava 
l'estensione del demanio feudale, minacciato invece dall'espan
sione dell'agricoltura. 

La pastorizia brada e il sistema di alternanza colturale della bi-
dazzone costituivano un grosso ostacolo sia allo sviluppo della 
proprieta privata della terra, il cui sfruttamento era assoggettato a 
rigide norme comunitarie, sia a110 sviluppo di una dinamica so
ciale e cetuale all'interno del feudo. 

Oltretutto, il sistema politico-istituzionale introdotto col feudo, 
che come abbiamo gia sottolineato costituiva una cellula giurisdi
zionale autonoma, ben definita e chiusa, poneva seri ostacoli alIa 
stessa mobilita delle persone verso altri territori. Chi infatti si tra
sferiva in altro feudo perdeva tutti i beni posseduti in quello d'o
rigine, mentre chi coltivava terreni in una giurisdizione diversa da 
quella di residenza era soggetto al pagamento di insopportabili tri
buti terratici che ne scoraggiavano la mobilita. 

Il passaggio pertanto da un sistema politico-economico di tipo 
«comunale», affermatosi con la presenza pisana, che stimolava l'i
niziativa privata e la libera circolazione delle merci, a quello ad 
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economia chiusa, proprio del sistema feudale, introduce su que
ste aree un irreversibile processo di recessione complessiva. 

Agli inizi del XV secolo, quan
do gli Arborensi si ritirarono 
dalla gran parte dei territori del-

2. Presa signorile 
e pattismo rurale 

l'ex-giudicato di Cagliari, il vecchio sistema feudale sembro ri
prendere vigore, rigenerato dal ritorno dei vecchi feudatari sui ter
ritori liberati e dall'insediamento di nuovi concessionari. 

Con il regno di Alfonso il Magnanimo, in un quadro di stabilita 
politica, veniva avviato un robusto processo di rijeudalizzazione 
dell'isola per favorirvi il radicarsi di una duratura presa signorile 
e consolidarvi in tal modo iI potere della Corona. 

Tra il 1420 ed il 1440 si assiste alia concessione, da parte del 
sovrano, del «mero e misto imperio» a tutti i feudatari, cioe iI ri
conoscimento della pienezza dei poteri giurisdizionali di primo 
grado, sia nel campo civile che in quello criminale. II che alimenta 
una strenua competizione tra i baroni per la rincorsa ai livelli su
periori di potere e di prestigio persona le e cetuale, per cui si as
siste alia trasformazione di molti feudi in allodi, cioe in feudi li
beri da gravami e pienamente disponibili. L'allodiazione significa
va, infatti, l'acquisizione di notevoli vantaggi, sia sui piano giuri
sdizionale che su quello economico-fiscale: il territorio concesso 
veniva a trovarsi liberato da qualsiasi vincolo e passava in piena 
proprieta del feudatario, iI quale ne poteva disporre senza limita
zione alcuna. 

L'allodiazione, inoltre, riconosceva al feudatario la pienezza del
la giurisdizione di primo e di secondo grado in campo civile e cri
minale e la totale autonomia nell'imporre e riscuotere tributi di 
qualsiasi natura. Si vedeva riconosciuta anche la possibilita di di
sporre del feudo a fini patrimoniali ed ereditari con l'estensione 
del diritto di successione alle figlie femmine ed ai loro discendenti, 
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assicurando cosl continuita alia famiglia nel possesso del feudo. 
D'ora in avanti, inoltre, avrebbe direttamente gestito la materia fi
scale e impositiva, pur con dei limiti richiamati dal sovrano. Oltre 
a cia non sarebbe stato piu tenuto a chiedere al sovrano il rinno
vo dell'investitura. 

Gli abitanti dei villaggi infeudati, divenuti vassalli a tutti gli ef
fetti, venivano all'opposto privati del diritto di presentare ricorso 
al re 0 ai suoi ufficiali per abusi e aggravi subiti a causa del com
portamento dei feudatari. 

In realta, attraverso I'allodiazione, i feudatari si venivano a tro
vare in una condizione di massima autonomia giurisdizionale al
I'interno dei propri feudi e nel rapporto con i sudditi, anche se 
non cadeva il vincolo personale nei confronti del sovrano, che de
rivava dal giuramento di fedelta fatto all'atto dell'investitura. 

Ne! processo di ristrutturazione feudale del territorio, che pote 
compiersi grazie ad un equilibrato contemperamento tra vecchia 
e recente feudalita, venivano a mutare profondamente anche i tra
dizionali rapporti istituzionali tra baroni e comunita. 

Infatti, a partire dal Parlamento celebrato da Alfonso il Magna
nimo nel 1421, che sanziona di fatto il principio pattista fra ceti pri
vilegiati e Corona in un rapporto di reciprocita che si instaura tra il 
signore e il suo fedele, questo tende a sua volta a riverherarsi ver
so il hasso nel ra pporto tra il feudatario e i suoi vassalli. 

Il che si traduce nella tendenza haronale, soprattutto nella prima 
meta del Quattrocento, a stipulare contratti collettivi per la trasfor
mazione e 10 sfruttamento di un territorio abbandonato negli anni 
prececlenti 0 dehole sui piano della consistenza demografica. 

Per rafforzare la presa sui territori di concessione, non sempre 
dotati di una popolazione sufficiente a sfruttarne interamente le ri
sorse produttive, i haroni, nella competizione per il controllo della 
terra e degli uomini, seguono la via non nuova della concessione 
di franchigie, piLl 0 meno generose, a vassalli vecchi e nuovi. 

L'ohiettivo di fondo e quello di attirare gente da altri feudi e di 
far rientrare quanti avevano ahhandonato il distretto d'origine. 



Uno dei momenti piu signifi
cativi dell'investitura feudale 
era quello relativo alla presa 

4. Il lungo feudalesimo 

La cerimonia 
della presa di possesso 
del feudo 

di possesso del feudo da parte del feudatario. Delle formalita del
la cerimonia si dava precisa notizia nella carta d'investitura , redatta 
da un notaio abilitato, alla presenza cH piu testimoni e con la par
tecipazione dei rappresentanti di tutti i vassalli che dovevano en
trare sotto il dominio del nuovo signore. 
11 cerimoniale, per quanto presentasse varianti da feudo a feudo, 
si atteneva rigorosamente ai canoni della tradizione feudale, per 
cui si pub affermare che iI complesso di regole e formule adot
tate corrispondeva a una prassi diffusa in maniera quasi unifor
me in tutto il regno. 
All'atto dell'investitura l'incaricato regio, 0 chi per esso, accom
pagnava colui che doveva essere investito nelle terre che erano 
oggetto deUa concessione; talora 10 faceva girare attorno ad es
se, indicandone i confini, oppure gliele mostrava da un luogo 
elevato. Raccoglieva poi un pugno di terra e di pietruzze che po
neva nelle mani dell'investiendo, e nello stesso tempo in nome 
del re imponeva ai vassalli presenti di riconoscerlo per loro si
gnore e cH promettere di obbedirgli in tuuo e per tutto. 
L'investiendo (che era oramai investito), per manifestare l'acquisi
to dominio del territorio che gli era stato concesso, spargeva qua 
e la la terra e le pietruzze. Se poi nel territorio c'erano fonti, poz
zi 0 corsi d'acqua la tradizione del possesso poteva essere simbo
leggiata dalla consegna di un hicchier d'acqua da parte dell' inca
ricato regio; se c'erano tancbe, cioe terre chiuse, oliveti , vigneti, 
ecc., la consegna di altrettante zolle di terra, di ramoscelli d'ulivo 
di vite, ecc. esprimeva l'immissione nel loro possesso. 
L'immissione nel possesso dei diritti giurisdizionaH richiedeva al
tri simboli speciali. 11 piu semplice consisteva nella rimozione dei 
ministri di giustizia in carica e neUa loro rielezione. Con atti piu 
materiali si esprimeva invece il possesso della giurisdizione, spe
cialmente penale, quando questa era conferita: il concessionario 
del feudo (0 i1 suo procuratore inviato a ricevere !'investitura) fa
ceva rizzare una forca e vi appendeva un ramo; l'ufficiale regio 
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gli consegnava una spada sguainata, come simbolo appunto della 
giurisdizione penale, ed egli 10 troncava con un secco fendente. 
I vassalli presenti in rappresentanza della comunita prometteva
no nello stesso tempo di essere fedeli al nuovo signore e di ri
conoscergli i tributi e le prestazioni d'opera fino ad allora riser
vati al re 0 al suo predecessore. 
Nel feudo di Mara Arbarey, l'odierna Villamar, per sanzionare il 
riconoscimento dell'esercizio della giurisdizione penale alla per
sona del nuovo signore, sulla forca veniva appeso un gallo vivo, 
al quale veniva reciso il collo. La cerimonia e descritta in un at
to notarile del 9 giugno 1754, ora conservato nell'Archivio di Sta
to di Cagliari (Regio Demanio, cart. 54, "Presa di possesso della 
villa di Mara Arbarey,,): tr •• .Insiguendo en la sobredicha posesi6n 
el memorado Procurador ha mandado a todos los Ministros de 
justicia ya expressados paraque hiiessen plantar luego dos tron
cos en forma de horca, y haviendolo assi hecho en la Plassa de 
corte, que es la mesma del Senor, se mand6 colgar en aquella un 
gallo, al qual se le ha cortado el cuello por el antedicho Baupti
sta Piras ministro de dicha Villa, mediante un cuchillo ... N. ("Con
tinuando nella detta cerimonia dell a presa di possesso del feudo 
il sunnominato Procuratore ordina ai ministri di giustizia che in
nalzino due tronchi, sistemandoli a forma di forca nella Piazza di 
corte, che e la stessa del signore. Contestualmente ordina loro di 
prendere un gallo e di appendervelo: a questo punto il ministro 
di giustizia Battista Piras, preso un coltello, con un colpo gh moz
za H collo ... ,,). 

In questo caso le convenzioni assumono la denominazione di 
Cartas pueblas , 'carte di popolamento', che prevedono per i co

loni disposti a trasferirsi nelIe terre da dissodare 0 da ricolonizza
re condizioni estremamente interessanti che, oltre alIa concessio
ne di terre arative, promettono franchigie ed esenzioni fiscali per 
piu anni, per se e per i loro eredi. 

Tra feudalita e comunita, sempre nel corso del Quattrocento, 
vengono sottoscritte numerose altre convenzioni e stipulati accor-
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di, chiamati eufemisticamente «Capitols de gracia», quasi a voler ri
marcare enfaticamente la generosita e la benevolenza del signore 
nei confronti dei vassalli. 

In realta, sia suI piano formale che su quello sostanziale diffe
riscono profondamente dagli atti di concessione di franchigia. 
Mentre questi normalmente vengono rilasciati direttamente dal si
gnore, senza interferenza a1cuna dal basso, i Capitoli di grazia 
rappresentano l'esito conclusivo di lunghe intermediazioni e 10 
sbocco quasi obbligato di contrasti di vario tipo fra baronaggio e 
comunita. Sono dei veri e propri accordi, strappati a volte a tito-
10 oneroso dalle comunita ma che, nella «loro forma giurata, esem
plata suI pattismo tra sovrano e ceti», implicano «il consenso libe
ro ed esplicito delle parti». 

Nel corso dell'eta moderna i Capitoli di grazia, specularmente 
ai Capitoli di corte - le leggi pazionate (cioe 'contrattate') del re
gno -, assumeranno forma di vere e proprie norme, che regola
no rigidamente la vita nel feudo e soprattutto i rapporti comples
sivi tra signori e vassalli. Non a caso non potranno essere arbitra
riamente stravolte, mentre le modifiche, le revisioni, le integrazio
ni potranno essere effettuate solo col pieno e reciproco consenso 
delle parti contraenti. 

Si apriva COSt una fase del tutto nuova nei rapporti fra le co
munita rurali e il ceto signorile. Nelle convenzioni di questa fa
se storica, la formula della concessione «graziosa» interagisce con 
la formula del contratto. 11 feudatario, come il sovrano nei con
fronti dei ceti privilegiati del regno, in caso di impegni urgenti 
fa appello al contributo straordinario dei propri vassalli, offren
do in cambio concessioni in materia fiscale, fondiaria e giuri
sdizionale. 

Nel corso del Quattrocento le richieste che le comunita avan
zano ai feudatari insistono in maniera specifica sulla chiarezza del
le regole nell'esazione dei tributi e dei servizi donlinicali. Esem
plari, al riguardo, sono le «grazie» con cesse nel 14';5 dal signore 
di Quirra alle popolazioni ogliastrine in riconoscenza di un co-
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spicuo donativo pari a ben 3 mila lire, indispensabile per l'acqui
sto delle contrade della Marmilla e di Monreale, un passo impor
tante nella costruzione del suo "stato». 11 Carroz, il quale avrebbe 
restituito i vassalli en la primer stat, e cioe nell'indeterminatezza 
dei diritti signorili gravanti sulle persone e sulle cose se la sua ri
chiesta non fosse stata soddisfatta in brevissimo tempo, firma una 
serie di Capitoli di grazia che 10 impegnano al rispetto dei co
stumi e degli usi comunitari e a non aumentare i tributi. 

11 feudatario in realta rinuncia soltanto al suo arbitrio: il che, 
pero, non e poco, in quanto significa riconoscere alle comunita 
"una personalita politica e giuridica». 

E indubbio, comunque, che con le convenzioni rurali la comu
nita di villaggio guadagna un proprio statuto di immunita, liberra, 
privilegi e poteri che le assicurano sia un maggiore radicamento 
fondiario, sia l'esercizio di funzioni piu marcate nel governo del 
territorio. 

3. DdsvegUo Tra la seconda meta del Cin-
dene com1lDita nuali 
tra CiDqae e Seiee.to quecento e la prima meta del 

Seicento le campagne sarde, do
po il tracollo quattrocentesco, manifestano vivaci segnali di ripresa 
sia suI piano della crescita demografica che su quello dell a produ
zione agricola. 

Nel periodo compreso fra il 1589 ed il 1627, anni in cui viene 
eseguito il censimento dei fuochi fiscali ai fini della ripartizione 
del donativo a favore della Corona, l'andamento demografico, per 
quanto iI dato considerato sia puramente indicativo, segna un in
cremento pari al 18% circa, e la popolazione passa dalle 260-270 
mila alle 310-320 mila unita. 

Nel primo secolo dell ' eta spagnola significativa risulta anche la 
maggior crescita registrata dalla popolazione rurale su quella del
le aree urbane. Questa, infatti, passa dall'80,1% del 1485 all'87,1% 



In eta moderna la famiglia 
sarda e normalmente di tipo 
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Lafamiglia 

nuc1eare, nel senso che e composta da padre, madre e figli. Que
st~ non esclude la presenza abbastanza frequente di uno 0 due 
parenti, specie nonni, e - almeno nelle famiglie piu facoltose -
di uno 0 pill servitori, specie di sesso femminile. Questa famiglia 
«tipo», che caratterizza fortemente il tessuto umano dei villaggi 
rurali, pUG essere definita anche come un'unitil di produzione, 
nel senso che si organizza in funzione dell'esercizio autonomo 
di un'attivita produttiva, agricola e pastorale 0 artigianale: si pUG 
essere anche piu precisi dicendo che in eta moderna (ma in ef
fetti sinG a tempi a noi molto vicini) e difficile distinguere tra ca
sa Cdomu), famiglia e azienda Cstenda). Il loro rapporto e tanto 
stringente, anzi, che nessuno si sposa se non ha gia una casa e 
non e pronto a gestire una propria azienda. 
Perche il matrimonio sia possibile, al fine di fondare una «casa» 
autonoma, e dunque necessario che i due sposi clispongano di 
mezzi e beni che consentano l'avvio di un'attivita produttiva. Nel 
ca so delle famiglie contadine, ad esempio, occorrono, oItre alIa 
casa, la disponibilira almeno del letto con il suo corredo (su let
tu) e degli strumenti indispensabili per il lavoro agricolo (is ai
nas) e ancora, se possibile, di una coppia di buoi d'aratro, di un 
carro, di un poco di sementi e di provviste. Anche per questa sua 
ragione economica il contratto matrimoniale sardo contempia una 
sostanziale parita di condizione nei rapporti patrimoniaii tra i co
niugi, sia per gli apporti iniziali ana formazione del!a «casa", sia 
per la partecipazione dei figli all'eredita paterna e materna, sen
za discriminazione deIJe femmine. Il matrimonio sardo, "popola
re» e rurale Ca sa sardisca) non prevede l'appolito di una clote da 
parte della moglie, diversamente da quello in uso nelle famiglie 
aristocratiche e cittadine che l'ha invece introdotta sul!'esempio 
pisano (da qui I'espressione a sa pisanisca per denotare il ma
trimonio con dote). 
Si e discusso a lungo sull'estensione reale della comunione dei 
beni tra coniugi: comunione universale 0 comunione limitata ai 
beni acquisiti durante il matrimonio? Benche sia accertata l'esi-
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stenza in alcune situazioni, e in genere per esplicita scelta di en
trambi i coniugi, della comunione universale, la massima parte 
della documentazione disponibile conferma la generale preva
lenza della comunione dei soli incrementi. Quando un uomo e 
una donna si uniscono in matrimonio, i beni che portano alla so
cieta coniugale - siano derivati dalle rispettive famiglie 0 acqui
siti con il precedente lavoro di ciascuno - non vengono mai con
fusi ognuno resta padrone del suo e le stesse obbligazioni che il 
marito, in quanto titolare dell'azienda familiare, pub contrarre sui 
beni delIa moglie sono condizionate al consenso di questa. I co
niugi hanno invece diritti comuni e rigorosamente egualitari su 
tutti gli acquisti e gli incrementi patrimoniali, anche quando non 
abbiano contribuito nelIa stessa misura alIa formazione iniziale 
delI'azienda. Perche questa vocazione egualitaria? 
Essa attesta indubbiamente di un apprezzamento reciproco, da 
parte dei coniugi, del contributo di ciascuno alI'economia dell a 
«cas a" , sia fornito con le attivita domestiche 0 con illavoro in cam
pagna. Ma c'e anche una spiegazione piu strutturale, che rinvia al 
rapporto tra la famiglia e la comunita rurale. Per mollti secoli, in
fatti, l'emancipazione dei giovani dal1a casa paterna e la forma
zione di nuove unita familiari sono rese possibili dalla disponibi
lita di terre appartenenti alla dotazione, 0 jundamentu, del vil
laggio. Certo, l'uomo porta al matrimonio quanto ha potuto accu
mulare con illavoro da scapolo, la donna fa altrettanto, posto che 
anche il corredo se 10 prepara con le sue mani, entrambi, poi, pos
sono beneficiare di donazioni paterne 0 materne. Ma, in definiti
va, la base vera e decisiva della nuova «casa» e la possibilita di par
tecipare dell'uso dei beni fondiari - seminativi, pascoli, boschi -
che sono pertinenti alIa comunita ne! suo complesso, e che i ba
roni sono tenuti per consuetudine a rispettare. 

del 1589, per poi calare nei decenni successivi e raggiungere nel 
1627 1'80,4%. 

Piu difficile risulta quantificare il rapporto statistico fra fuochi 
pastorali e fuochi agricoli. Questi ultimi, sulla base dell'analisi dei 
dati demografici disponibili, sembrerebbero prevalere sui primi tra 
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i censimenti del 1598 e del 1678: all' incremento del 3% dei fuochi 
pastorali farebbe riscontro un +23% di quelli agricoli. 

In questo periodo l'aumento della popolazione rurale sembra 
procedere di pari passo con quello della produzione agricola, so
prattutto del grano, che alimenta anche un interessante commer
cio d'esportazione verso Genova e Barcellona. 

La coltivazione dei cereali tende ad estendersi, riguadagnando 
spazio gia tra il 1481 ed il 1530, senza che questo allargamento 
provochi una maggiore tensione tra contadini e pastori. La gran
de disponibilita di terre abbandonate 0 incolte assorbe i tradizio
nali conflitti per il controllo delle risorse. In crescita tendenziale 
appare anche il comparto dell'allevamento. 

La vivacita delle produzioni e delle esportazioni del grano sar
do, pur con delle oscillazioni «fisiologiche», tipiche di una econo
mia di antico regime, che periodicamente accusa forti ed improv
vise cadute seguite comunque da riprese repentine, si mantiene 
costante anche nella prima meta del Seicento. 

11 tonG piu sostenuto delle coltivazioni e il diffuso ottimismo sul
la durata favorevole della congiuntura incoraggiano, inoltre, anche 
nuove imprese di colonizzazione rurale con la fondazione di nuo
vi villaggi 0 con il ripopolamento di territori in precedenza ah
bandonati. 

In questi casi risulta forte anche la spinta dell'affollamento de
gli uomini che cercano di riconquistare alIa cerealicoltura asciutta 
quei territori, non sempre marginali, che erano stati catturati dal
la pastorizia errante in seguito all'abbandono. Talvolta si verifica 
la rincorsa al dissodamento di terre nuove. 

La relativa carenza di terre spinge inoltre le comunita piu dina
miche a dilatare i confini del proprio territorio, 0 quantomeno a 
consolidarvi una presa robusta ed ~sclusiva. Il che, tra Cinque e 
Seicento, dara luogo a contese fondiarie e territoriali molto aspre, 
col conseguente acutizzarsi dei contrasti tra signori e comunita, tra 
pastori e contadini, tra un villaggio e l'altro, cOinvolgendo, in di
versi casi, intere popolazioni. 
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Emblematico, al riguardo, il conflitto aspro e spesso cruento che 
a partire dal Cinquecento si trascina fino alla fine dell'Ottocento 
fra le popolazioni del Sarrabus e quelle pastorali d'Ogliastra per il 
controllo dei territori di Quirra, di Alussera e della piana di Ca
stiadas. 

La nuova e vigorosa avanzata dei labradores e il deficit crescente 
delle risorse naturali impone alle stesse comunita l'adozione di mi
sure per una razionale riorganizzazione del territorio a fini pro
duttivi, che prevede vincoli rigorosi nei diritti d'uso del singolo e 
collettivi. Viene COSt, in maniera autonoma, regolamentato e dif
ferenziato l'accesso al godimento della terra: ad esempio, fissan
do il numero massimo di bestiame forestiero che pUG essere in
trodotto nelle stoppie, nei prati e nelle vigne, e fissando in ma
niera rigida gli spazi per il pascolo del bestiame domito e rude in
digeno, costantemente sorvegliati. 

Progressivamente tende quindi ad affermarsi «un principio di 
esercizio di dominio fondiario», simile a quello esercitato dal ba
rone nel demanio feudale; il che, nel corso degli anni, portera ad 
un assottigliamento delle prerogative baronali nel controllo e nel
la gestione del territorio. 

La ripresa demografica, pertanto, congiuntamente al rilancio del
la produzione agricola e pastorale introduce nella societa feudale, 
che e prevalentemente rurale, profondi mutamenti sia suI piano 
dei rapporti economici, sia su quello dei rapporti sociali, che ten
deranno a cOinvolgere i tradizionali rapporti di potere fra comu
nita di villaggio e baronato. 

Questi, infatti, verranno sottoposti a profonde sollecitazioni, tan
to da aprire, tra Cinque e Seicento, una nuova fase del conflitto, 
peraltro mai venuto menu per tutta l'eta moderna, fra baroni e vas
salli e che coinvolgera l'assetto complessivo dell'organizzazione 
feudale della societa. Testimonianza di questo percorso e la ripresa 
del pattismo fra comunita e feudalita, cui si accompagna una 
nu ova ed intensa produzione di Capitoli di grazia , che interessa 
numerosi feudi, sia di montagna che di pianura, e che risolve, so-
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litamente a titolo oneroso per le comunita, annosi conflitti che 
coinvolgono I'organizzazione feudale della societa in tutti i suoi 
aspetti. 

E in questo contesto che si re
gistra la ripresa del conflitto fra 
comunita di villaggio e feudalita. Il potere baronale viene sotto
posto a forti e significative sollecitazioni, che testimoniano che dal 
basso fomentano e chiedono spazio gli strati emergenti dal se no 
stesso della societa rurale, i principales, espressione del ceto agra
rio ed armentario piu abbiente. 

Se nella seconda meta del Cinquecento il conflitto tende sol
tanto a definire la legittimita di numerosi tributi di carattere pre
valentemente personale, ritenuti arbitrari, nel corso della prima 
meta del Seicento, di fronte alia profonda crisi politica e finanzia
ria in cui si dibatte il baronaggio sardo, debilitato dai gravosi sfor
zi finanziari affrontati per sostenere le spese militari della Corona, 
10 scontro tende ad investire piu direttamente gli ambiti della stes
sa giurisdizione feudale . 

Un ruolo determinante nella battaglia diretta ad arrestare il ten
tativo cinquecentesco di rafforzamento del potere baronale all'in
terno dei feudi viene giocato dagli strati pill abbienti delle ville, 
dai principales, interessati a introdurre cambiamenti profondi al
I'interno della stnlttura del feudo. 

Questi, facendosi interpreti anche delle istanze degli altri strati 
sociali piu deboli, riescono, nel lungo periodo, ad organizzare un 
ampio fronte di pressione antibaronale. Nelle vertenze giudiziarie, 
aperte dalle comunita rurali davanti al tribunale della Reale Udien
za - sempre piu sensibile ad ascoltare le voci delle popolazioni 
rurali -, gli esponenti del ceto dei principales rappresentano gli 
interessi generali della comunita in quanto delegati a rapprescn
tarli dalla mas y sana part de los vassallos. 
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I tribllti felldali 

«Il solo catalogo dei tributi 
feudali - scriveva nel 1848 il 

Baudi di Vesme - e un monumento degno di storia". 
Li si distingue in tre tipi principali: tributi personali, che erano quel
li collegati direttamente al rapporto personale, appunto, fra feu
datario e suddito; tributi reali, quelli pagati direttamente suI red
dito del suddito; tributi giurisdizionali, quelli legati alIa sfera di 
giurisdizione connessa all'esercizio del dominio feudale (cioe, in 
sostanza, al ruolo assegnato al feudatario di giudice civile e pe
nale e di controllore delle attivita civili e pubbliche del feudo). 
I cinque tributi principali, quelli cui praticamente nessuno sfug
giva, erano: il feu, 0 .. focatico lt , pagato da ogni suddito in quan
to tale (a volte 10 si pagava per quote individuali e diverse, altre 
volte con somme globali stabilite villaggio per villaggio); it llaor 
de corte, 0 uterratico .. , che era il tributo principale degli agricol
tori, e consisteva in una parte del grana e dell'orzo seminati (il 
tributo arrivava spesso a coprire anche un quinto del cereale se
minato); la roadia, che consisteva nella prestazione gratuita d'un 
numero di giornate di lavoro agricolo a favore del feudatario; il 
degbino, 0 «erbatico», che era il tributo principale dei pastori, e 
consisteva nel versamento di un certo numero di capi in rapporto 
al totale (nella forma piu semplice, uno su dieci: da qui, pare, it 
nome degbino, da degbe, «died .. ); i comandamenti dominicali, 
che erano le altre prestazioni gratuite di lavoro dovute a diversi 
titoli al feudatario. 
Ma i tributi feudali erano cosl numerosi e diversi che la loro elen
cazione da da sola un'idea abbastanza precisa di quella che do
veva esse re l'esistenza di gran parte dei sudditi dei villaggi: la 
macbizia, la multa che si pagava per gli animali tenturati, cioe 
trovati su terreni seminati; l'incarica, che in origine (esso figu
rava gia, come principio genera le , nella Carta de Logu, e si col
legava direttamente all'idea-chiave della vita comunitaria isolana 
nei secoli, cioe quella della sostanziale «un ita .. degli abitanti d'u
no stesso villaggio) era una multa pagata dall'intero villaggio 
quando si commetteva un delitto e non se ne scopriva i1 colpe
vole; la ca rceilerla , per le spese che il feud.atario incontrava nel 
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rnantenere carceri e carcerieri (in realta, poi, il feudatario finiva 
per disinteressarsene completamente, e non di rado dalle carce
ri, ridotte a ruderi cadenti, i carcerati venivano fatti uscire gior
nalmente per mendicare per le vie della «villa» n proprio misera
bile sostentamento); la vasta serie di tributi connessi alle cause 
civili e criminali discusse davanti al magistrato baronale; iI lau
demio, che si pagava quando si vendevano terre 0 altri beni im
mobili (e che arrivava sinG a 1/13 del prezzo); iI diritto di guar
dia, per le opere di difesa sulle coste, 0 la scolca, per la vigi
lanza sulle terre coltivate; e si pagavano tributi per il vino e il 
mosto, per vendere la carne, per pesare iI formaggio, per pescare 
negli stagni e nelle tonnare, per tenere forni e mulini. 
A tutti questi tributi se ne aggiungevano molti altri, di vario ge
nere e di varia origine: non e solo a titolo di curiosita che se ne 
possono ricordare a1cuni, citati da uno dei piu attenti indagatori 
del mondo feudale isolano, Ugo Guido Mondolfo: gli uppeddus 
de sos sorigbes, pagati al marchese dell'Asinara in riparazione del 
grano mangiatogli dai sorci nel suo granaio; il diritto pagato in 
grana al marchese di Samassi dalle donne che andavano a spi
golare in terreno altrui; la carretta di grano pagata al barone di 
Ossi per ringraziarlo di essersi trasferito da Alghero a Sassari, 
quindi piu vicino ai suoi sudditi CiI fauo era accaduto nd 1610, 
ma iI tributo fu richiesto ogni anno, da allora in poi). 

Da M. Brigaglia, La Sardegna nel primo cinquantennio dell'Ottocento, in A. 
Boscolo, M. Brigaglia, L. Del Piano, La Sardegna contemporanea, Cagliari 
1993. 

Non a caso tutte queste vertenze, per quanto spesso coinvol
gessero categorie lavorative specifiche, come agricoltori, pastori 0 

artigiani, per il ruolo che esse svolgono all'interno del tessuto eco
nomico-produttivo e sociale, vengono quasi sempre sostenute dal
l'intera comunita, che si impegna anche formalmente, con un at
to notarile, a sostenere pienamente ed in solidum tuttc le spesc, 
spesso assai gravose, di lunghe ed interminabili liti giudiziarie. 

Per la decisa spinta dei principales, quasi ovunque la disciplina 
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fiscale feudale viene sottoposta ad una profonda revisione che, mo
dificando anche il meccanismo inlpositivo, favorira inequivocabil
mente gli interessi del loro ceto a danno di quelli della feudalita. 

11 deghino, detto anche sbarbagiu 0 erbatico, il piu diffuso dei 
tributi reali che gravavano sulla pastorizia e sull'allevamento, an

che se diversamente modulato nelle diverse realta territoriali e ri
scosso su pecore, capre, bovini e suini, viene regolato in modo 
tale da presentare nella sua applicazione un elemento di forte di
scriminazione sociale. Riscosso fino ad un determinato numero di 
capi, solitamente costituente il sinnu ('segno'), che rappresentava 
di fatto il branco, questo tributo continuera a gravare in maniera 
piLl dura proprio sui piccoli allevatori. 

Ugualmente i tributi reali sull'attivita agricola, il piu importante 
dei quali era il llaor de corte, un diritto sulla terra che progressi
vamente aveva assorbito anche le varie contribuzioni di cereali de
rivanti dalla commutazione di antiche corvees di giogo e di zap
pa, venivano riscossi secondo indici non proporzionali e progres
sivi riferiti alla quantita di terra seminata a cereali e non operava
no oltre certi valori, penalizzando i contadini piu deboli. Essi, per
tanto, sulla base del meccanismo adottato, finivano per colpire so
prattutto gli agricoltori e gli allevatori piLl poveri. Non c'era diffe
renza fra un produttore agricolo che seminava 20 ettari ed uno 
che ne seminava 4: la quota del tributo era selnpre la stessa. 

In realta, quin(Ji, il llaor de corte e 10 sbarbagiu (0 deghino), 01-

tre Cl colpire piLl pesantemente le aziende contadine e pastorali piLl 
piccole, pesavano piu sulle prime che sulle seconde e, all'oppo
sto, favorivano soprattutto i ceti agrari ed armentari piu abbienti. 

Nello stesso tenlpo vengono sottoposti ad una nuova regola
mentazione anche tutti i tributi giurisdizionali indicati come ser
vizi dominica/i, che piu d'ogni altro onere feudale recano il mar
chin dell'antica servitLI. 

A fine Cinquecento sono numerose le comunita ed i feudi coin
volti nella battaglia per la revisione della disciplina relativa a que
sti tributi: tra gli altri, i villaggi di Quirra, Laconi, Sanluri e Villamar. 
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Il conflitto fra baroni e comunita si far~l pal1icolarmente aspro 
per l'abolizione dei diritti detti di hanalita (termine che deriva dal 
germanico han, 'potere'), che non avevano altro fondamento che 
il "potere di comandare» riconosciuto al signore. Essi compol1ava
no per i vassalli una serie di oneri che, richiamando l'antica con
dizione servile, erano gravemente lesivi del diritto di libera inizia
tiva perfino nell'ambito stesso delle attivita domestiche, per cui per 
macinare il grano e cuocere il pane erano obbligati a servirsi del
le macine, dei mulini e dei forni di proprieta del barone e Cl cor
rispondergli il relativo tributo. 

Le comunita riusciranno a imporre un nuovo lneccanismo impo
sitivo che tendera a liberare la responsabilita in solido della comu
nita in caso di insolvenza del singolo vassallo. Nello stesso tempo 
verra loro riconosciuto un piu diretto controllo suI territorio produt
tivo di pertinenza del feudo e la possibilita di alienare, venderc c 
scambiare abitazioni, terre, vigne ed altri beni, pur con qualche limi
tazione, senza piu dover richiedere l'autorizzazione al feudatario. 

E in questo ambito che le co
munita rurali piu dinamiche 
riusciranno ad avviare un deci-

5. La riorganizzazione 
del paesaggio agnrio 

so processo di riorganizzClzione economic.! del territorio. 
Veniva pertanto operata una ricostruzione del paesaggio agrario 

attraverso l'adozione del regime agrario a hidazzone sCl!,uida y ser
rada. L'accorpamento delle colture in zone annualmente ben deli
mitate e ben distinte dalle terre riservate at pascolo del bestiame ne 
avrebbe assicurato una piu efficace custodia contro l"invasione del 
bestiame rude. Chi non si fosse attenuto a questa norma, seminan
do al di fuori delle terre destinate a hidazz01ze, 10 avrebbe fatto a 
proprio rischio, perche quei territori non erano vigilati. 

Nello sfruttamento delle terre veniva di fatto ripristinato quel si
sterna di rotazione colturale triennale che, pur richiamandosi Cl 
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consuetudini secolari, era stato rigorosamente codificato nella Car
ta de LORu arborense. 

La bidazzone, il paberile, il pardu eprato) scandivano in ef
fetti tre momenti colturali di uno stesso ciclo produttivo. La rota
zione dei terreni rispondeva a problemi di carattere tecnico-pro
duttivo ma era dettata anche da profonde motivazioni d'ordine so
ciale. Infatti, mentre da un lato l'arretratezza delle tecniche agra
rie, limitate all'arcaico aratro a chiodo, e la scarsa disponibilita di 
concime non consentivano un intenso e continuativo sfruttamen
to della terra, dall'altro la rigida destinazione colturale dei terreni 
serviva a proteggere i seminati dagli sconfinamenti delle greggi er
ranti, che davano luogo a violenti e spesso sanguinosi scontri fra 
pastori e contadini. 

Per proteggere i seminati dall'invasione del bestiame rude e per 
evitare l'esplodere di contlitti, le comunita rurali, oltre che poten
ziare la vigilanza diurna e notturna suI territorio di propria perti
nenza affidandola al corpo dei ministri saltuari (pardargios) , gia 
da tempo ricorrevano alia stipula di aUi di promiscua per far coin
cidere i confini delle reciproche bidazzones. In questi casi, infat
ti, la stessa contiguita delle aree coltivate costituiva una barriera 
naturale a protezione dei seminati dalle incursioni del bestiame, 
perche le colture a grano e ad orzo non erano intersecate da quel
le destinate a paberile, cioe alla coltivazione delle leguminose e al 
pascolo del bestiame. 

La rotazione dei terreni non avveniva in maniera meccanica. Ogni 
anno, di solito alIa fine del mese di settembre, prima delle arature 
autunnali, un'apposita commissione composta dai rappresentanti 
eletti dalla comunita, la cosiddetta «giunta dei probiuomini» (junta 
des prohombres), e alla presenza del Inaggiore di prato., stabiliva, 
in base alle effettive necessita della popolazione, i limiti territoriali 
e l'estensione della bidazzone e del paberile. 

All'interno del sistema colturale a campi e ad erba (bidazzone) , 
per la loro capacita alimentare, un ruolo di fondamentale impor
tanza occupavano chiaramente le terre a riposo (paberile). Queste, 
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Fig. 15 Il castello d.i Burgos. 

Il castello fu realizzato Ira il 1127 e il 1129 dal giudice Conario di Torres. Qui fu relega
ta, fmo all'anno della sua morte (1255 circa), l'ultirna giudicessa di Logudoro, Adelasia 
di Torres. 

annualmente, venivano ripartite c destinate al sostentamento del he
stiame rude, che poteva pertanto pascolare anche nelle stoppie del
la bidazzone (estulas 0 pardu de siddu ), e a quello domito, al 
quale veniva inoltre riservato un tratto di territorio limitrofo ai cam
pi lavorati, il pardu de mindas (prato da ingrasso). 

Ancora nell'area della bidazzonc. per ragioni di posizione. di 
qualita del terreno, di confinamento e soprattutto per la contra
zione periodica dei coltivi, venivano lasciate superfici gerhidc, i 
vacui, solitamente adihiti alJalimentazione del bestiame domito e 
rude grosso, purche assiduamente custodito per evitare il dan
neggiamento dei seminati circostanti. 

Nelle fasi di forte espansione dernografica e di sviluppo della 
cerealicoltura la bidazzone, per le accresciute esigcnze alirnentari 
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comunitarie, tendeva ad allargarsi e a spostarsi suI territorio verso 
terreni non sfruttati e piu lontani, i vacui si assottigliavano e 10 
stesso prato veniva invaso dalle colture. 

In questi casi, percio, veniva a verificarsi una invasione, sep
pure relativa e spesso temporanea, dell'area a pascolo dominata 
dai pastori: il che scatenava, nei confronti degli agricoltori, ritor
sioni di vario tipo che andavano dal danneggiamento e la distru
zione dei seminati all'uccisione delle bestie da lavoro, dall'intimi
dazione all'omicidio. 

In realta la contrazione delle riserve di pascolo produceva una 
grave rottura dell'equilibrio tra agricoltura e allevamento, soprat
tutto perche mutava il rapporto tra ampiezza del seminato e nu
mero dei gioghi. 11 prato ed i vacui della bidazzone erano infat
ti essenziali per l'alimentazione degli animali da lavoro, per cui la 
comunita si trovava costretta ad intervenire per procedere ad una 
riorganizzazione del territorio, ridisegnandone la destinazione d'u
so in funzione del riequilibrio delle esigenze produttive dell'agri
coltura e della pastorizia. 

Gradualmente, peltanto, l'intero patrimonio fondiario della co
munita tende ad assumere i connotati inconfondibili di quell'unita 
di vita e di attivita che e il fundamentu del villaggio. 

6. D (cfu.Dclameatw, 
del villaggio 

Nell'accezione piu ampia del 
termine il fundamentu si iden-
tifica, infatti, con la stessa base 

economica del villaggio. Nella sua unita esso comprende tutte 
quelle terre, sia demaniali che con1unali che private, che consen
tono alIa comunita, giuridicamente riconosciuta, di svolgervi le di
verse attivita produttive legate alla pratica agricola e pastorale. 11 
che significa che bidazzone, salti, boschi, chiusi, vigneti, ecc. so
no tutti legati da un nesso funzionale a quell'unita che e appun
to il villaggio e ne rappresentano 10 spazio necessario d'esistenza. 
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Il suo svilupparsi segnala inconfondibilmente il decadirnento 
della componenteJondiaria della rendita baronale, che tende pro
gressivamente ad assottigliarsi, soprattutto nel corso del Seicento. 

La comunita, infatti, mira sernpre pill ad individuarsi nel territo
riG del feudo e a rendere piu stabile il rapporto con la terra. Sulla 
terra il signore continua di fatto ad esercitare il dominium eminens, 
insito nella natura stessa della giurisdizione feudale , ma su di es
sa prevale il dominium utile esercitato dalla comunita , cioe la piu 
ben tangibile utilizzazione del territorio attraverso le generazioni . 

Contestualmente i vassalli riusciranno anche ad esercitare un 
controllo pill diretto sull'operato dei ministri baronali e soprat
tutto si vedranno riconosciuto il diritto di eleggere direttarnente i 
propri rappresentanti nell'amministrazione del villaggio, per con
trollare il territorio e soprattutto per verificare i tributi feudali e la 
loro ripartizione fra gli abitanti del feudo . 

Ovunque, anche se in misura diversa , emerge la comunanza de
gli interessi dei vassalli contrapposti a quelli della feudalita. E do
ve questa unita si manifesta piu decisa il baronato e costretto a ri
nunciare ad alcune prerogative che riguardano l'ordinamento fon
diario, la disciplina fiscale, molteplici funzioni di polizia rurale, 
cornpiti annonari e di salute, oltre a numerosi altri servizi di ca
rattere collettivo. 

Naturalmente le conquiste dell'autogoverno comunitario non so
no ovunque le medesime, in quanto diversa e la disponibilit~l ha
ronale, come pure la forza di pressione e di contrattazione dei sin

goli villaggi. 
E difatti a conseguire i risultati pill corposi ed apprezzabili sui 

piano delle forme di autogoverno locale saranno proprio le co

munita pill ricche, dove tra Cinque e Seicento si e progressiva
mente venuto affermando il ceto emergente dei principales, in con

seguenza anche dell 'irrobustirsi del Jundamentu del viIlaggio. 
Queste comunita , assumendosi spesso oneri finanziari assai pe
santi , riusciranno a far accettare dalla feudalita forme dualistiche 
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Fig. 16 Torre aragonese di Ghilarza. 

Costruita ne! Quattrocento, e un raro e esempio di architettura militare tardomedievale 
di derivazione catalana. Presto adibita a carcere, la torre ospita ora, intelligentemente 
restaurata, un attivo centro culturale. 
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di poteri all'interno del feudo, ciascuna per certi aspetti autonoma 
ed indipendente. 

Emblematico e al riguardo il percorso intrapreso dalla comunita 
del feudo di Villasor, che nel 1651, dopo una lunga ed aspra ver
tenza giudiziaria, riuscira a strappare al feudatario importanti Capi-
toli di grazia, che tra l'altro, oltre alIa revisione e ridefinizione 
della complessiva disciplina fiscale, prevedevano l'instaurazione di 
un diverso rapporto nella gestio ne della terra e il riconoscimento 
da parte baronale del Consiglio di comunita quale istituzione am
ministrativa comunitaria autonoma, libera ed autentica espressio
ne delle scelte dei vassalli. 

Un ruolo preminente in questa battaglia e svoito dai principa
les del villaggio, interessati a cambiamenti profondi nell'assetto 
economico-produttivo, nell'organizzazione della vita civile e nel 
rapporto cetuale all'interno del feudo. 

Questi, facendosi porta voce e interpreti anche delle esigenze e 
delle aspirazioni degli altri strati sociali, riuscivano ad organizzare 
una notevole forza di pressione in funzione antibaronale. Infatti. 
mentre gli uni si battevano con il preciso intento di ridurre 0 con
tenere la giurisdizione feu dale , condizione essenziale per la crea
zione delle istituzioni politico-amministrative indispensabili all'e
sercizio della propria egemonia nel rapporto con i ceti, gli altri 
strati premevano per l'alleggerimento delle prestazioni haronali e 
per instaurare un nuovo e diverso rapporto con la terra. 

Questa comunita, inoitre, riu
scira a farsi riconoscere dal feu-

7 . n Consiglio di comunita 

datario l'istituzione di un nuovo organo di governo comunitario 
piu rispondente alle esigenze di una diversa organizzazione della 
vita civile. l'assemblea dei capi di famifl,lia era un organismo di 
fatto privo di poteri decisionali, dunque del tutto inadeguato sia a 
perseguire con risolutezza i diversi interessi presenti nd fl'udo, e 
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insieme troppo debole per contrastare tentativi baronali di vanifi
care le conquiste conseguite dalla comunita. 

Veniva COSt approvato un nuovo regolamento, riconosciuto dal 
feudatario, con cui veniva creata una struttura amnlinistrativa piu 
agile e piu funzionale: il Consiglio di comunita. 

Il regolamento stabiliva che ogni anno venissero eletti due sin
daci, poiche non sempre era possibile riunire l'assemblea del po
polo per discutere sulle materie di volta in volta in oggetto. 

11 sistema assembleare per capifamiglia veniva sostituito dalla 
rappresentanza per ceto sociale dei due sindaci: uno doveva es
sere dei piu principali e che possieda bestiame, l'altro della sfera 
comune, sia di quelli non possessori di bestiame. 

All'amministrazione del villaggio, dunque, avrebbero partecipa
to i diversi ceti sociali, tramite i propri delegati. Il riconoscimento 
del ruolo paritetico delle parti avrebbe assicurato il funzionamen
to del consiglio; l'elettivita avrebbe salvaguardato, almeno suI pia
no formale, uno stretto rapporto fra rappresentanti e rappresenta
ti. La brevita della carica, annuale, avrebbe garantito la comunita 
dall'instaurazione di un monopolio dell'amministrazione da parte 
di una ristretta cerchia di persone. 

In realta, per le popolazioni rurali il cammino verso forme di au
togoverno comunitario sara tortuoso e contrastato. Non a ca so an
cora nel Settecento gli organi di governo delle comunita di villaggio 
non avranno assunto il carattere di istituzioni uniformi e stabili. 



Fra Medioevo ed eta moderna 
la Sardegna e la regione del Me-
diterraneo inserita in maniera 

1. UD avvio compUcato 
e clifficile 

piu salda e duratura nell'orbita politica e culturale della Spagna. A 

vincolare l'isola alia Corona d'Aragona non sono tanto i motivi po
litico-giuridici (l'infeudazione della Sardegna da parte del papa Bo
nifacio VIII a favore del re d'Aragona) quanto gli interessi econo
mici che i Catalani avevano stabilito nei porti sardi sin dal Due
cento. Non e un caso che, a dispetto dei forti contrasti insorti do
po la conquista militare, i rapporti fra Sardi e Catalani si traduca
no col passare del tempo in legami economici e culturali di lun
ga durata. 

La storia sarda del Tre e Quattrocento si caratterizza per una 
lunga e tormentata guerra con capovolgimenti di fronte e di al
leanze. Ne sono protagoniste la Corona catalano-aragonese e di
versi signori che detengono il posses so della terra e che oscillano 
fra i potentati italiani (Pisa e Genova) e quelli catalani. In una si
tuazione politica complessa, che vede frequenti ribaltamenti poli
tici, il re d'Aragona non e in grado d'imporre la propria potesta. 
cosl che in molti territori quei signori feudali esercitano - scppu
re con alterne vicende - un dominio pressoche assoluto. 
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Per gli uomini d'affari barcellonesi la Sardegna rappresenta una 
piccola ma non trascurabile tessera nello scacchiere economico 
mediterraneo. Ma a meta Trecento la crisi dell'agricoltura, il tra
colla demografico provocato dalla peste nera , le insicurezze del
la vita quotidiana determinate dalle guerre feudali rappresentano 
difficolta pressoche insormontabili per consolidare gli interessi dei 
mercanti catalani nell'isola. Per questo la Corona catalano-arago
nese deve imporre un forte sistema feudale di dominio del terri
torio, che contrasta con la sua consuetudine espansionistica sem
pre rispettosa delle peculiarita giuridiche ed economiche delle re
gioni mediterranee occu pate. 

11 controllo politico e militare delle campagne e dei villaggi vie
ne affidato prevalentemente a signori d'origine catalana fedeli al
Ia monarchia, mentre gli insediamenti commerciali sono concen
trati prevalentemente nelle coste. Le citta teatro degli scambi CAl
ghero, Cagliari e Sassari) sono forzosamente ripopolate con im
migrati della Catalogna, dell'Aragona e di Valencia e vengono am
ministrate secondo le regole giuridiche dei municipi catalani. 

Gli annosi contlitti signorili, che vedono i Sardi parteggiare ora 
per l'uno ora per l'altro dei contendenti, dipendono in buona mi
sura dalla cronica carenza del potere regio nel regno insulare. Co
SI ha facile giuoco 10 strapotere dei ceti egemoni locali gelosi del
le proprie prerogative: siano i vecchi signori legati ai potentati eco
nomici italiani, siano i nobili catalano-aragonesi della nuova "on
data .. migratoria del Quattrocento. Per lunghi periodi l'anarchia feu
dale e destinata a prevalere sull'autorita reale. Nel Quattrocento 
l'"assenza .. del re (la carenza fisiologica del potere monarchico, re
sa evidente dall'inconsistenza dell'apparato amministrativo locale 
e dalla cronica penuria delle finanze reali) e un problema politi
co fondamentale, peraltro strettamente collegato alIa profonda cri
si sociale che dilania la Catalogna, cuore politico e amministrati
vo della confederazione catalano-aragonese. 

Ma il quadro sommario sin qui delineato non deve trarre in in
ganno sulla reale natura dei rapporti fra Sardi e Catalani. A di-
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spetto dei contrasti politici che condizionano e comprimono gli 
scambi, i tenaci mercanti barcellonesi non abbandonano l'isola, 
continuano a frequentare i suoi porti ed a tessere una fitta rete di 
rapporti commerciali ed umani. Non sono grandi traffici, sia ben 
chiaro: tutto e reso difficile dall'aleatorieta degli approvvigiona
menti in terra sarda, non solo per i molti conflitti interni ma an
che per la costante minaccia della guerra di corsa che si combat
te nel Mediterraneo occidentale. 

Il volume dei commerci dei prodotti agricoli e pastorali sardi 
scambiati con manufatti catalani appare modesto, ma l'interesse del
l'industria barcellonese per certe risorse naturali sarde 01 corallo, il 
grano e le pelli) va sempre crescendo. Come risulta dagli studi di 
Mario Del Treppo, i traffici fra la Catalogna e la Sardegna sono de
stinati a registrare un'impennata nell'ultimo quarto del Quattrocen
to. Non e difficile collegare questo boom commercia le con la con
giuntura favorevole del redref nella Corona d'Aragona voluto da 
Ferdinando il Cattolico. 

Un timido sperimentalismo isti
tuzionale aveva tentato d'impor
re equilibri politici certi nella 

2. La «costnaziODe» 
delregao 

convulsa situazione della Sardegna del basso Medioevo. Un esem
pio per tutti e il tentativo di stabilire un rapporto dialettico fra la 
Corona e i ceti privilegiati sardi mediante la convocazione del 
Parlamento , un'istituzione assai vitale nei regni peninsulari delb 

confederazione catalano-aragonese. Approfittando dell'occasionale 
presenza del re in Sardegna, fra Tre e Quattrocento il Parlamento 
sardo viene convocato due volte, la prima volta da Pietro il Ceri
monioso (355) e la second a da Alfonso it Magnanimo (I421). Ma 
l'episodicita di questo rapporto e l'assoluta mancanza di lIna tradi
zione contrattualistica nel regno sono la spia della precarieta di qucl
l'esperimento istituzionale: il Parlamento sardo e destinato ad ac-
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quistare importanza politica e continuita istituzionale soltanto con 
I'ascesa al trono di Ferdinando il Cattolico. 

Sin dai primi tempi, dunque, I'"assenza» del re costituisce un no
do politico di difficile soluzione per i Catalano-aragonesi. La pre
senza di un luogotenente generale che esercita la funzione milita
re e due governatori territoriali (uno per il Capo di Logudoro al 
nord dell'isola e uno per il Capo di Cagliari) e una soluzione tem
poranea , che prelude alia designazione di un vero e proprio de
legato Cil uicen1), destinato ad assumere competenze piu ampie di 
carattere militare, amministrativo e politico. 

L'amnlinistrazione patrimoniale del regno viene affidata al Pro
curatore rea le, il quale stabilisce gli indirizzi della politica fiscale 
e della gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio reale. La 
larga autonomia consentira a questo alto funzionario di determi
nare gli appalti delle rendite, fissare concessioni enfiteutiche e feu
dali, esigere crediti e affitti, liquidare e trasmettere feudi. Una ca
rica di fondamentale importanza, dunque, specialmente quando la 
Corona porra mano con Ferdinando il Cattolico al piano di recu
pero del pattimonio reale, che in epoca di anarchia feudale era fi
nito nelle mani delle grandi casate nobiliari. I1 Maestro razionale 
(deputato al controllo della contabilita pubblica) e il Ricevitore del 
riservato (ossia il collettore delle rendite del patrimonio reale) 
completano I'organismo amministrativo finanziario. 

Dal 1487 I'altro pilastro istituzionale del regno e il Reggente la 
Reale Ca ncelleria , quasi un primo ministro che affianca il vicere 
nel governo politico. In quanto emanazione del vicecancelliere del 
Consiglio d'Aragona Cil capo del consesso che amministra per con
to del re i regni della Corona d 'Aragona) , il Reggente e il tramite 
fra la burocrazia centrale e quella periferica. 

Non meno importante e la riforma dei municipi. A partire dalla 
conquista lnilitare, a Cagliari , Sassari e Alghero si introducono pro
gressivamente gli ordinamenti municipali catalani, adattati al con
testo sociale e politico delle citta sarde. In virtu di un principio ge
nerale che prevede I'unione perpetua delle citta sarde alla Corona 
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Fig. 17 Chiesa romanica pisana d.i Santa Maria d.i Uta. 

Immersa nel caratteristico paesaggio della bldatzone, questa e probabilrnente l'ultima 
chiesa costruita in Sardegna (1350 circa) dai Vittorini. protagonisti di una intensa sta
gione di cultura e di evangelizzazione. 

d'Aragona e in forza di una serie di privilegi giuridici particoiari, agli 
abitanti dei regni catalano-aragonesi viene garantita una condizio
ne econon1ica e giuridica di favore. La legislazione municirale che 
protegge i sudditi della confederazione tende per conH:'rso ad esclu
dere i cittadini di altre nazionalita daJ]'acc~sso agli uffici puhhlici e 
dall'esercizio della mercatura. Sono privilcgi destinati Cl durare nel 
tempo: tanto che a pill riprese sudditi castigliani si rivolgeranno a 
Filippo II per mettere in discussione quelle normc privilegiate, or
mai desuete e contrarie agli interessi generali. 

Non e esagerato affermare che durante iI regno di Fcrdinando 
iI Cattolico la Sardegna raggiunge la modenlitil sociale e istituzio
nale. Le riforme avviate negli anni a cavallo fra Quattro e Cin
quecento rappresentano una solida piattaforma per le future rifor
me dell'eta di Filippo II. 
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L'adeguamento del Regno di Sardegna all'organizzazione politi
co-amministrativa della Corona d'Aragona conoscera, comunque, 
molte peculiarita e fara registrare alcune sfasature temporali ri
spetto agli altri regni della confederazione. Ad esempio, la cele
brazione dei Parlamenti diventera una pratica stabile soltanto nel 
Cinquecento, quando altrove, paradossalmente, le Corts comin
ciano a dare segni d'inadeguatezza politica. Anche l'Audiencia (la 
Reale Udienza), il piu alto consesso giudiziario del regno, verra 
istituita da Filippo II soltanto nel 1564 per appagare finalmente la 
diffusa esigenza di una buona giustizia e di una corretta ammini
strazione. Esemplata su quella catalana, la Audiencia sarda eser
citera funzioni piu ampie di quelle giudiziarie di secondo grado 
ed assun1era un ruolo fondamentale d'indirizzo e di controllo di 
tutte le attivita politic he , giudiziarie ed amministrative del regno. 

11 disegno di Filippo II di riorganizzazione del sistema imperia
le, che si concreta nell'accentramento del potere regio e nell'ag
gregazione territoriale dei regni mediante la razionalizzazione del
l'apparato amministrativo periferico, tocca pienamente anche la 
Sardegna nella seconda meta del Cinquecento. Finalmente sotto il 
re Pntdente anche il regno insulare pub considerarsi perfettamente 
strutturato nell'intento di dare una corretta amministrazione alIa 
giustizia. una gestione pubblica al demanio regio, un'efficiente ar
ticolazione periferica all'apparato burocratico. Per tutta l'epoca de
gli Austria il regno sara governato in stretta concertazione fra gli 
organi centrali (Consiglio d'Aragona) e le istituzioni periferiche (vi
cere e magistrature finanziarie e giudiziarie). In tempi di assoluti
smo regio anche il Parlamento assumera un ruolo diverso, insie
me di mediazione politica e di confronto dialettico. 11 dibattito par
lamentare si concentrera specialmente sulla difesa delle «liberta» 
consolidate nella provincia sarda, in buona sostanza sulla tutela 
dei privilegi municipali e feudali e degli interessi particolaristici dei 
ceti dominanti rappresentati negli Stamenti. 

In virtu di una piu puntuale gestione politica del regno che fra 
Cinque e Seicento il Consiglio d'Aragona e in grado di assicurare, 
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l'antico problema dell'assenteismo regio pare in buona misura ri
solto. Il governo delI'isola e rimesso ai vicere, espressi soprattut
to dalIa nobilta catalano-aragonese legata alIa casa degli Asburgo, 
e a funzionari pubblici anche essi prevalentementc di origine ca
talana 0 valenziana. A partire dalla meta del Cinquecento, perb, 
anche i letrados sardi entrano a far parte dei ranghi delIa buro
crazia del regno. La formazione nelle Universita ispaniche e ita
liane - e piu tardi anche in quelle sarde - di naturales sardi (cioe 
nativi delIa Sardegna) che acquisiscono competenze giuridiche ed 
amministrative, nonche il perfezionamento del rapporto di patro
nazgo real (di patronato regio ) che mira a cOinvolgere le eIites 
locali nelIa gestione delIa cosa pubblica, determinano la fine del
l'antica esclusione dei Sarcii dalle cariche di governo. 

L'ascesa al trono d'Aragona di 
Ferdinando il Cattolico segna, 
dunque, una vera e propria 

3. Un'iIltegrazione politica 
e culturale pl'Ofonda 
e duratura 

svolta nella storia della Sardegna. E da quel momento che la mo
narchia attua una risoluta politica di contenimento dello strapote
re signorile. Con l'imposizione delI'autorita reale si chiude defini
tivamente una lunga epoca d'instabilita politica. 

L'ambizioso progetto di riforma economica a dimensione medi
terranea voluto dal Cattolico (il redre(: de la mercaderia) produce 
quasi subito effetti benefici anche in Sardegna. L'economia sarda 
decolla in funzione complementare rispetto alle economie dei pae
si catalani. AlIo stesso tempo viene posto in essere un ambizioso 
piano di riforma fiscale e amministrativa, che tende a raccordare 
sempre piu l'apparato istituzionale sardo con quello della Corona 
catalano-aragonese e quindi a normalizzare i rappol1i politici fra 
il centro e la periferia. 

In questo modo vengono poste le basi di una lenta ma percet
tibile crescita economica, destinata ad innescare un processo di 
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sviluppo civile senza precedenti . II commercio fra l'isola e il Le
vante iberico, basato sullo scambio dei prodotti de11a terra e del 
mare con i manufatti dell'industria catalana , rappresentava da al
meno un secolo una realta economica corposa, seppure soggetta 
agli alti e bassi della situazione politica. Ma nei primi del Cinque
cento, quando cessano i rischi della guerra e i porti sardi diven
tano Iiberamente praticabili, i mercanti catalani e valenziani di
mostrano un rinnovato interesse per it mercato insulare. Final
mente nelle citta portuali di Cagliari e di Alghero si costituiscono 
agenzie commerciali a capitale misto Cossia companyes di capita
listi barcellonesi, di mercanti locali e di antichi residenti), nasco
no basi operative per gli armatori delle barche impegnate ne11a 
pesca del cora11o, si a prono botigues di artisti e di artigiani e fon
dachi di mediatori cammerciali provenienti da varie localita del 
Mediterraneo catalano-aragonese. Si crea, insomma, un nuovo tes
suta urbano, un mondo composito e articolato in ceti, non piLl 
precario e fluttuante ma stabile e destinato ad un rapido consoli
damento sociale ed economico. 

Intanto importanti novita sociali si registrano anche ne11'ambito 
della feudalita. 11 sistema feudale va perdendo progressivamente i 

rigidi connotati politico-militari che gli erano stati propri nei secoli 
passati. I signori catalani e valenziani che erano venuti nell'isola 
durante e dopo la conquista militare del Trecento vanno alienan
do i loro patrimoni. Le terre finiscono in parte nelle mani di quei 
mercanti e di quei pubblici funzionari - regi e municipali - che si 
sono radicati nella societa sarda conquistando pasizioni sociali di 
prirrlo piano. La vecchia nobilta residente in Spagna vende i suoi 

possedin1enti oppure li affida a fiduciari locali: lascia, cioe, il cam
po libero a quegli amministratori di feudi i quali, attraverso la ge
stione diretta delle terre e una discussa amministrazione de11a giu

stizia signorile, sfruttano straordinarie opportunita d'arricchimento 

e d'ascesa sociale. Inoltre i signori proprietari delle terre tradizio
nalmente vocate alla produzione del grana si convertono alla pra-
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tica delta mercatura, commerciando in proprio oppure attraverso 
la mediazione dei nuovi borghesi delle citta costiere. 

Pian piano va affermandosi un nuovo ceto urhano mo\to com
posito: comprende signori di recente nobilitazione, ricchi mercan
ti in rapida ascesa sociale, piu modesti mediatori commerciali e 
funzionari che occupano le cariche pubbliche cosl stabilmente da 
trasformarle in ereditarie. 

Intorno alIa meta del Cinquecento il rilancio delle economie 
urbane e favorito da una mobilita sociale eomplessa e in perenne 
evoluzione. I ricambi all'interno della classe clirigente non avven
gono soltanto negli ambiti chiusi della societa sarda. ma sono ali
mentati da una nuova migrazione di ceti privilegiati, tutti 0 quasi 
tutti di provenienza catalana e valenziana. L'elemento della eonti
nuita ccnazionale» (della nazione catalano-aragonese) nel rinnova
mento degli assetti economici e buroeratici va tenuto presente per 
capire come il trapasso di dinastia (dai Trastamara agli Asburgo) e 
I'affermarsi deIl'egemonia politica eastigliana non abbiano in Sarde
gna le conseguenze politiche talvolta traumatiche che hanno in altri 
regni dell'impero ispanico. Nel Parlamento del 1583, ad esempio, 
la eitta di Cagliari affermera con orgoglio la sua origine: tot5' de la 
present ciutat de Caller son aragones()s, valencians y catalans y de
sendents de dites nacions. Insomma. il corclone ombelicale con 13ar
eellona e Valencia non viene mai reciso: non solo per il continuo 
rinnovarsi di vincoli familiari e di legami etnici, per le nuove op
portunita commerci~di che si aprono nel Cinquecento, ma anche per 
motivi di natura giuridica e istituzionale. Almeno per tutto il se co-
10 la continuita di rapporti e rispccchiata nella conduzione ammi
nistrativa del regno: l'alta e media hurocrazia (vicere , Reggente la 
Reale Cancelleria, Procuratore reale, giudici della Audiellcia, eec.) 
viene selezionata quasi sempre all'interno clei quadri hurocratici e 
aristocratici dei regni della Corona d'Aragona. 

Quei vincoli, almeno agli occhi dei contemporancL risultano for
tissimi, talvolta pressoche indissolubili. Nel 157.3. quando Ema
nuele Filiberto cli Savoia da la sua disponibilit~l per scamhiare con 
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la Sardegna una parte del suo ducato (a quel tempo passaggio 
strategico fra la penisola iberica e i domini spagnoli del Nord Eu
ropa), Filippo II ordina al governatore di Milano d'interrompere le 
trattative diplomatic he perche la proposta, anche se allettante, ri
sulta inattuabile. L'antico giuramento del re d'Aragona "de no de
smembrar nada de aquella Corona» (di non separare dagli altri 
nessun 'pezzo' di q uella Corona) non consente la cessione del Re
gno di Sardegna. Qualche anno dopo, quando si prospetta la pos
sibilita di un nuovo scambio (questa volta con Saluzzo), il cardi
nal Granvelle declina la proposta per la stessa ragione, per le dif
ficolta giuridiche a staccare l'isola dalla Corona d'Aragona. Come 
si spiega un impegno COSt vincolante, contratto in forza di un giu
ramento antico, prestato piu d'un secolo prima (nel 1460) dal re 
Giovanni II d'Aragona? Rispettare la promessa del suo antenato e 
certamente per Filippo II un'obbligazione impegnativa, ma sareb
be anche un impegno facilmente e ludibile da parte di un sovra
no sempre determinato a far prevalere la propria visione assoluti
stica sugli interessi particolaristici dei regni periferici. La scelta di 
conservare la Sardegna, in realta, pare dettata principalmente da 
motivi d'opportunita politico-militare, perche la monarchia ravvi
sa nell'isola un importante antemurale difensivo contro la costan
te minaccia del Turco. 

4. ccU .. proviDcia 
della Spapuu, 

Ma, al di la delle ragioni giuri
diche 0 diplomatico-militari che 
stanno alIa base dell'indissolu

bilita del vincolo, bisogna dire che nell'eta degli Asburgo l'antico 
ra pporto contrattualistico fra la monarchia e i sudditi sardi risulta 
decisamente consolidato. Il lealismo dinastico dei Sardi soffre po
che e trascurabili eccezioni nel corso del Cinque e del Seicento. 
Sono vari gli elementi che concorrono a formare questo sentimento 
d'appartenenza alIa monarchia ispanica: sono sicuramente gli an-
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tichi patti formali fra sovrani catalano-aragonesi e sudditi, mJ an
cor di piu sono i saldissimi rapporti parentali e gli interessi eco
nomici che le elites sardo-catalane mantengono nella madrepatria; 
e l'architettura istituzionale del regno, tutta concepita all'interno 
del processo cinquecentesco di razionalizzazione del sistema im
periale; e la tradizione culturale, sia laica che religiosa, che fJ del
la Sardegna del tempo una provincia della Spagna; e la progres
siva formazione di un ceto togato autoctono il quale vicne coin
volto sempre piu in responsabilita di governo. 

L'elemento che piu d'ogni altro contribuisce a rinnovare, e quin
di a rinsaldare, il rapporto organico fra i ceti privilegiati sardi e la 
corte di Madrid e il progressivo perfezionamento al tempo degl i 
Austria «maggiori» (Carlo V e Filippo II) del sistema dei Consigli 
territoriali, deputati al governo dei regni periferici della monarchia. 
Col sistema cosiddetto polisinodale non solo si rende necessaria 
una selezione piu ampia e puntuale del personale burocratico cen
trale, ma diviene indispensabile attingere anche alle c1assi dirigcnti 
locali per amministrare la periferia dell'impero. E cOSl che i natu
rales sardi vengono chiamati in numero sempre crescente a gesti
re la cosa pubblica, con incarichi politici e amministrativi sia a li
vello centra le che periferico. Man mano che cresce questo coin
volgimento (per 10 piu negato al tempo dei Catalano-aragonesi) 
diviene sempre piu larga e totale l'identificazione dei ceti dirigen
ti sardi nella monarchia ispanica. 

Possono aiutare a capire il fenomeno le biografie esemplari di 
due personaggi di grande rilievo, provenienti dal ceto dei letra-
dos, come sono i sassaresi Alessio Fontana e Francisco Vico. In

torno alla prima meta del Cinquecento Fontana, letrado sassarcse 
promotore della fondazione del Collegio gesuitico che dar~l origi
ne all'Universita di Sassari, lavora prima nella cancelleria itineran
te dell'imperatore, poi a Madrid nel Consiglio d'Aragona accanto 
al suo protettore catalano Miquel Mai, ed infine come Maestro ra
zionale del Regno di Sardegna. 

Nella prima meta del Seicento e un altro sassaresc, Francisco 
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Vico y Artea, a percorrere la scala burocratica del Regno sardo sot
to la protezione del vicere Borja, duca de Gandfa; in seguito ot
terra a corte l'alto incarico di reggente nel Consiglio d'Aragona in 
rappresentanza della Sardegna. Vico e un personaggio emblema
tico del legame politico fra il centro madrileno e la periferia sar
da. E il tramite politico fra la corte e i ceti dirigenti sardi; al tempo 
del progetto del conte-duca de Olivares della Uni6n de armas , 
e fiduciario ed interprete in Sardegna della svolta centralistica del
la monarchia. Assecondando i voleri del valido (primo ministro) 
di Filippo IV, impone ai Sardi il conferimento di risorse finanzia
rie e di ingenti rimesse di grano; mobilita uomini, cavalli e vetto
vaglie per le guerre della Corona contro i nemici francesi e cata
lani. Per ottenere tutto questo Francisco Vico deve orchestra re una 
complessa strategia clientelare che contempla, come contropartita 
dei seruicios militari e finanziari assicurati al re, la distribuzione di 
m ercedes , uffici e cariche pubbliche alle elites locali individuate 
nei nobili e nelle consorterie a lui legati. Favorire gli interessi del
la monarchia ha per Vico un du plice obiettivo: affermare la sua 
fidelidad al re e consolidare la propria posizione personale a cor-
te, rafforzando quindi una sua preminenza politica nel Regno di 
Sardegna. 

Questo sistema di relazioni interpersonali fra personaggi di cor
te e gru ppi dirigenti locali non ha soltanto un carattere clientela
re. I favori e le protezioni accordate negli ambienti di corte fini
scono per permeare il complesso delle relazioni fra il centro e la 
periferia fino a cOinvolgere appieno i sudditi sardi nelle cause po
litiche della monarchia. Dalla partecipazione dei nobili sardi e dei 
loro uomini alle guerre imperiali, dalla distribuzione minutamen
te calibrata delle plazas di guerra e di pace che vengono contrat
tate nei Parlamenti, dai confronti spesso asperrimi fra le citta e 
le consorterie che le governano, fino ai non sempre facili rappor
ti fra la burocrazia reale e i gruppi di potere locale, tutto pare svol
gersi secondo attitudini mentali e comportamenti contraddittori. Ma 
questa e solo l'apparenza: in realta le regole non sempre del tut-
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to decifrabili esistono, e trovano nel sistema di patronazgo un pre
ciso riferimento ideologico. 

Sebbene l'adesione ideologica dei Sardi agli indirizzi politici del
la monarchia asburgica non conosca rotture ne lacerazioni impor
tanti, vi sono pero fasi critiche nella lunga vicenda del lealismo di
nastico. Quando le gratificazioni e le mercedes si assottigliano, quan
do le esenzioni fiscali 0 la distribuzione dei privilegi conoscono ral
lentamenti 0 interruzioni, quando le crisi economiche ricorrenti toc
cano anche i livelli alti della societa (nobili, ecc1esiastici e magnati 
cittadini), allora i valori della fedelta al re sembrano menD granitici 
e talvolta vengono persino posti in discussione. I momenti critici 
nella storia politica delta Sardegna spagnola hanno, a ben vedere, 
questo minima comune denominatore; e il clamoroso episodio del
l'assassinio del vicere di Sardegna Manuel de los Cobos, marchese 
di Camarasa, non pare costituire un'eccezione. 

Si diceva prima che il ricam
bio delle oligarchie urbane fra 
Quattro e Cinquecento favori-

5. Una tradizioae cultuale 
mttecclata e complessa 

sce un'osmosi sociale ed un arricchimento culturale degni di no
ta. Le migrazioni dai regni peninsulari della Corona verso I'isola, 
i contatti economici piu serrati, le crescenti disponibilita finanzia
rie delle oligarchie sono all'origine di un importante sviluppo ci
vile delle citta. Le conseguenze piu evidenti sono la lievitazione 
dei consumi dei beni voluttuari e l'affinamento del gusto delle eli
tes urbane. Ad esempio, la consuetudine d'erigere cappelle gentiJi
zie neHe chiese e di dotarle di grandi retabli pittorici, di statue 
e di altri arredi sacri, innesca una domanda sostenuta di opere 
d'arte provenienti dalla Catalogna. 

Col tempo la committenza di beni culturali e destinata ad allar
garsi. Non solo la Chiesa e le casate nobiliari, ma anche i ricchi 
mercanti, i gremi e persino le comunita di villaggio promuovo-
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no la costruzione di nuovi edifici religiosi, concepiti per 10 piu se
condo i modelli architettonici del gotico-catalano. L'edilizia civile 
ha uno sviluppo piu contenuto, anche se nelle citta e nei feudi 
non mancano esempi importanti di palazzi signorili e di opere di 
difesa militare. 

Opportunita di lavoro cosl interessanti finiscono per attirare in 
Sardegna al1igiani , artisti e operai provenienti dalla Catalogna e da 
Valencia. Maestri delle diverse arti si stabiliscono nelle citta sarde, 
dove aprono le loro botteghe dando avvio ad una tradizione arti
stica destinata ad assumere nell 'isola una dimensione qualitativa e 
quantitativa di grande valore. I primi pittori a giungere in Sardegna 
sono i barcellonesi Joan Figuera e Rafael Thomas, e di 11 a poco 
Joan Barcel6. A questi pionieri , che aprono bottega e mettono su 
famiglia, seguono altri artisti. In virtu della facilita con cui circola
no nel Mediterraneo uomini, idee e manufatti , dai paesi catalani e 
dalle aree italiane piu legate alla Corona spagnola (Napoli , Geno
va, la Sicilia) emigrano e si stabiliscono nell 'isola artigiani e arti
sti. A Cagliari finisce per costituirsi un centro propulsore delle ar
ti figurative, in cui emerge una scuola tutta locale (spiccano la fa
miglia dei Cavaro e Francesco Pinna). 

Il fenomeno migratorio non riguarda soltanto artisti nel senso 
stretto della parola, ma interessa soprattutto un grande numero di 
semplici obrers e artigiani (picapedrers, paraires, platers, argen
ters, mestres d 'axa, mestres de paleta, ecc.) che divengono gli in
sostituibili artefici di una produzione ricca e variegata, prevalen
temente d'ispirazione e di gusto catalani. Col tempo, a contatto 
con le culture locali, quella tradizione manifatturiera e destinata 
ad evolversi e a conoscere un interessante processo di modifica
zione e reinterpretazione. La «contaminazione .. delle due culture 
porta alIa nascita di nuove sensibilita estetiche, insomma di una 
civilta artistica sarda rinnovata e destinata ad assumere caratteri di 
originali ta. 

Anche l'antica consuetudine d'importare panni catalani finisce 
per favorire la pratica della tessitura e la confezione di prodotti 
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L'assassinio del vicere 

spagnola e quella del 1668. Nel pieno di un duro braccio di ler
ro Ira il Panamento e il vicere Emanuel Gomez de los Cobos 
marchese di Camarasa, don Agostino di Castelvi, marchese di La
coni, prima voce» dello Stamento milUare, viene l.tcciso a C'a
gliari, in un agguato. E il 20 giugno. Un mese dopo esatto un 
gn-lppo di congiurati 10 vendica uccidendo it vicere. L 'assassinio 
e raccontato cosi da uno storico sardo del Seicento, Jorge Aleo 
(qui nella traduzione italiana). 

Sopraggiunse la festa delIa Vergine del Carmen che il sedici di 
luglio di ogni anno i Padri di quell'Ordine sono soliti celebrare 
con grande devozione, grandiosita e partecipazione popolare. Per 
questa testa le spese dell'Ottava vengono sostenute da akuni de
voti. Era solita accollarsele per un giorno la marchesa di VHlasor, 
che invito il vicere e la viceregina. Dopo gli avvertimenti che ave
va ricevuto e per i timori che nutriva, il vicere resistette il piu 
possibHe e in nessuna maniera voIeva partecipare al rito. Pero 
furono tante le preghiere delIa marchesa di VilIasor che la vice
regina 10 convinse ad andare in chiesa. Mi riferirono alcuni cria
dos suoi che disse alIa viceregina che lei sarebbe stata la causa 
delIa rovina sua, dei suoi figli e delIa sua casa. E il sabato sera, 
il giorno 21 di lugIio dell'anno 1668, un anno bisestile, infausto 
e disgraziatissimo per Cagliari e per tutta la Sardegna, san il vi
cere con sua moglie e le figlie in carrozza e scese al convento 
del Carmen che sta nella campagna appena fuori della citta. Lo 
accompagnavano Don Antonio Pedraza, Don Juan Claverfa ed al
tri caballeros, nonche tutti i suoi criados a cavallo ed armati. 
I congiurati approfittarono di quell'occasione per eseguire il pia
no che avevano gia premeditato ed organizzato. Per porre in at
to il tradimento aspettavano soltanto che il vicere uscisse da Pa
lazzo. Stava ancora ritirato nella chiesa del Monte di Pieta An
tiogo Brondo, il quale ha nella Calle /vlayor la sua casa che si af
faccia suI retro con alcune finestre in un'altra via denominata de 
los caballeros, dove attualmente sorge il convento delle monache 
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di Santa Caterina da Siena. Per porre in essere itloro dannato di
segno i traditori scelsero questa casa perche sembrb loro molto 
adatta e comoda. 
Aveva Brondo al suo servizio un crlado del Capo di Sassari che 
era stato corrotto con una grande somma di denaro per consen
tire l'ingresso in casa ai congiurati. Costoro si nascosero in una 
stanza al piano terreno che si affacciava attraverso una finestra 
con una grata di legno nelI'altra strada di fronte alIe case di Don 
Antiogo Sanna y Malonda, barone di Gesico. Sfortuna volIe che 
quel giorno il vicere, per cedere il posto a sua moglie e alIe fi
glie, si sedette nelIo strapuntino delIa carrozza dal lato sinistro, 
risultando quindi di faccia alIa finestra. Quando giunse in quel 
punto, gli spararono contemporaneamente tre colpi di carabina 
e gli piazzarono venti palIe nel petto. Soltanto una col pI legger
mente di striscio alIa spatia la viceregina. AI povero Signore re
stb appena il tempo di dire: .. Gesu, Gesu, Vergine del Carmen-, 
e cadde morto ai piedi delIa moglie. 
Per l'improvviso accidente e per il fragore delle archibugiate gli 
accompagnatori rimasero come fuori di se, piu morti che vivi. La 
strada e tanto stretta che pub passare solamente la carrozza e 
percib ne quelli che precedevano ne quelli che seguivano ebbe
ro la possibilita di prestare soccorso e neppure di avvicinarsi per 
vedere che cosa era accaduto. Ma se la strettezza di quella stra
da risultb una disdetta per H povero vicere fu invece una gran
de fortuna per la viceregina e le sue figlie perche, se fosse stata 
larga e avessero sparato da lontano, le palle si sarebbero sparse 
e avrebbero ucciso anche le donne. 
Compiuto il misfatto, i traditori si dileguarono per un'altra strada 
senza che nessuno li inseguisse. La carrozza, di corsa, se ne andb 
a Palazzo col vicere morto e con le Signore. Le criadas scesero 
dalIa carrozza nelIa quale stavano e si rifugiarono in casa di Don 
Antonio de Pedrazaj i criados si attardarono un poco e spararo
no alcune archibugiate contro le finestre della casa dove viveva 
il marchese di Cea. Da dentro risposero con altre fucilate. Sicco
me era ritenuta una contesa privata, il popolo non si dimostrb 
interessato e non si fece cOinvolgere. Dopo, quando corse voce 
che era stato assassinato it vicere, tutti in gran frena, sgomenti 
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per un delitto COSt terribile ed orrendo, si rinchiusero nelle 10ro 
case. Quella notte la citta rimase tranquilla e nelle strade non si 
incontrava nessuno. Sembrava che tutto fosse sepolto in un 
profondissimo letargo. 

d'abbiglialnento che imitano i modelli d'oltremare. Tuttavia I'in
dustria sarda si differenzia nettamente da quella catalana sotto 1'3-
spetto dell'organizzazione economica perche, seppure sia an
ch'essa diffusa capillarmente nei villaggi, e destinata soltanto 31-
l'autoconsumo familiare. 

Con la crescita civile delle citta la domanda di beni culturali si 
estende ad altri settori. La musica e l'editoria sono in testa ai nuo
vi bisogni della societa urbana. Nella seconda meta del Cinque
cento, in un rapido susseguirsi di eventi, nelle principali citta si 
creano cappeUe musicali e vengono impiantate tipografie locali ad 
iniziativa di eminenti personaggi quali l'arcivescovo Antonio Ca
no polo a Sassari e Nicolo Canelles a Cagliari. 

E facile intuire che questi fermenti culturali restano per 10 pill 
circoscritti alle elites urbane. Tuttavia l'enorme forza di penetra
zione della cultura religiosa e capace d'influenzare anche le espres
sioni figurative e musicali dei villaggi piu marginali. Nella forma
zione culturale dei Sardi il ruolo della Chiesa e totalizzante: la cul
tura post-tridentina sara capace d'imprimere nella societa regiona
le inconfondibili e durevoli connotati. 

L'opera d'acculturazione condotta congiuntamente fra Cinque e 
Seicento dalla monarchia cattolica e dalla Chiesa portera sempre 
piu i Sardi nell'orbita ispanica. Ovviamente la cultura popolare op
pone forti resistenze - resistenze per cosl dire «antropologiche u -, 

specialmente nelle parlate locali e negli usi tradizionali. Molti do
cumenti di provenienza ecclesiastica attestano l'esistenza di so
stanziali differenze nelle parlate delle citta. rispetto a quelle delle 
aree rurali: in estrema sintesi, si puo dire che nei centri urhani del-
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Tutte le Iingue 
della Sardegna 

Ve~o la fine del Cinquecento 
la Sardegna presenta una si

tuazione linguistica straordinaria: vi si parlano, infatti, quattro 
lingue principali e dive~i dialetti locali. In castigliano predicano 
i gesuiti, che pero predicano anche in italiano nelle citta e in sar
do (logudorese e campidanese) nelle trlJille», mentre parte dell'inse
gnamento continua a svolge~i in latino, e in latino sono scritte al
cune delle opere piu importanti degli intellettuali sardi. Uno spac
cato della situazione e offerto da questa relazione sulle scuole e su
gli studenti del collegio gesuitico di Sassari fatta dal visitatore dei 
collegi sardi Fabio Fabi e diretta al preposito genera le della Com
pagnia di Gesu Claudio Acquaviva (Sassari, 1 0 febbraio 1583). 

Nel domo ordinariamente non predicano altri che nostri; percio
che seben qui sono altri religiosi di s. Francesco osservanti et con
ventuali et di s. Agostino, tutti hanno i monasteri fuori deUa citta 
et alle volte predicano nelle chiese loro in lingua naturale 0 ita
liana, con poco auditorio per la incomodita et distantia delluogo. 
Tutti i nostri, ancorche naturali, predicavano in castigliano sem
pre, dicendo esser stato cosl introdotto per ordine del nostro pa
dre Borgia bonae memoriae ad istanza del governatore et officia
li, quando il padre Vittoria visitando l'isola comincib a far pratti
care la italiana nelle prediche et ne lIe scuole. Pare che con la lin
gua castigliana venghi piu honorato il re et i principali della terra 
si sforzano di parlarla massime che la sassarese ha molta barbarie 
et la stimano menD che la commune sarda, la quale corre per l'i
sola. Dicevano che se i nostri predicassero in altra lingua che ne 1-
la castigliana non sariano uditi cOSl volentieri anzi s'offenderian gli 
offitiali et pub esse re che i nostri si siano inc1inati piu facilmente 
alIa castigliana come piu elegante et pregiata; parimente nelIe sco
le di grammatica non si usa altra lingua che la castigliana quando 
si esplica illatino, si danno compositioni 0 frasi et in tutto il resto. 
Solamente nelIe missioni de nostri a ville si predica in sardo, per
che non intendono la castigliana ne la italiana et perb e necessa
rio che quem che si mandano siano naturali [cioe sardil perche con 
grandissi111a difficolta altri l'apprendono. 

Da R. Turtas, Scuola e Universita in Sardegna tra '500 e '600, Sassari 1995. 
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le coste prevale l'uso del catalano, mentre i dialetti sardi sono la 

lingua corrente nei villaggi dell'interno. Dopo il Concilio di Tren
to, ma soprattutto dopo il consolidamento della monarchia al tem
po di Filippo 11, intervengono sostanziali novit~1: i Sardi fanno se m

pre piu ricorso al castigliano perche - come attestano testimo
nianze gesuitiche - "pare che con la lingua castigliana venghi pill 

onorato il re et i principali della terra si sforzano di parlarla ». In 
realta le propensioni delle classi dirigenti sono anche iI risultato 

della politica della monarchia che tende a imporre il castigliano, 
innanzitutto negli atti ufficiali. Lingua e impero, dunque, sembra

no marciare di pari passo anche in Sardegna. 
Ma sono anche aItre le novita che intervengono nel mondo sar

do nella seconda meta del Cinquecento. Non riguardano semplice
mente la comunicazione linguistica , ma toccano la formazione cul

turale nel suo compIesso. I protagonisti di questa vera e propria "ri
voluzione culturale» sono gli ordini religiosi legati alia monarchia 

ispanica anche da una dipendenza organizzativa e politica. Fonda
mentale e l'opera d'indottrinamento delle popolazioni ruraJi che gli 

ordini religiosi conducono fra Cinque e Seicento. Gli strumenti del
la comunicazione culturaIe utilizzati sono molteplici. Assai interes

sante e l'azione pedagogica volta alia formazione religiosa, e non 
solo religiosa, che i gesuiti compiono attraverso le sacre rappre

sentazioni teatrali. A quel tempo nei paesi ispanici il teatro e c1i gran 

moda, e una passione culturale che accomuna le persone di alto 
rango e i ceti popolari: e quindi un mezzo formidabile di educa
zione e di sensibilizzazione ai piu diversi livelli sociali. 

Di sicuro le novita piu vistose intervengono nella diffusione de l

la cultura di elite che ornlai da tempo volge 10 sguardo prevalen

temente al mondo ispanico. Fra Cinque e Seicento vengono fon
date le Universita di Sassari e di Cagliari , allo scopo fondamenta

le d'evitare agli studenti sardi costosi e disagevoli soggiorni in Spa

gna e in Italia, ma soprattutto di formare in loco i quadri dirigen

ti ( letrados , 'Ietterati') da destinare all'amministrazione pubblica. 

Al tempo di Filippo 11 il Regno di Sardegna e in via di definitivo 
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riassetto istituzionale e ha bisogno di addetti alia pubblica ammi
nistrazione che con os ca no it diritto e siano in grado di gestire la 
cosa pubblica. Dopo una secolare discriminazione, anche i Sardi 
vengono posti in grado d'accedere alle cariche e agli uffici rima
sti sinG ad allora appannaggio quasi esclusivo dei naturales degli 
altri regni della Corona d'Aragona. 

Queste prospettive d'impiego possono anche aiutare a spiega
re la particolare attenzione che viene dedicata, da studiosi sardi di 
diritto, ai temi piu propriamente giuridici dell'amministrazione in 
Sardegna e in Spagna. COSt Gerolamo Olives pubblica a Madrid, 
nel 1567, un'edizione commentata della Carta de Logu d 'Arborea; 
Antonio Canales de Vega e autore nel 1631 di aleune importanti 
notazioni sull'istituto pariamentare in Sardegna; Giovanni Dexart 
cura nel 1645 una diligente raccolta delle leggi di fonte paria
mentare, a completamento della fondamentale raccolta delle Leyes 
y Pragmaticas reales del Reyno de Serdefia, pubblicata a Napoli 
nel 1640 da Francisco Vico, I'alto magistrato sassarese arrivato ad 
occupare un prestigioso seggio nel Consiglio d'Aragona. 

Ma la crescita culturale e sociale non riguarda soltanto i giova
ni che compiono studi giuridici e che aspirano ad occupare le pla
zas di governo. Cresce anche l'arte medica, come dimostra la se m
pre piu diffusa presenza nelle citta sarde di dottori ingaggiati dai 
municipi per la tutela della salute pubblica e per la difesa dalle ri
correnti epidemie di peste. E un cammino non sempre agevole: 
questi medici municipali devono spesso fare i conti con le resi
stenze mentali degli abitanti, abituati da secoli a curarsi ricorren
do alle pratiche della medicina tradizionale. La medicina colta an
novera, pero, anche individual ita di grande rilievo scientifico che 
guardano sia alla scienza medica italiana che a quella spagnola . I 
medici piu illustri sono il cagliaritano Joan Thomas Porcell, chi
rurgo dell'ospedale maggiore di Saragozza e autore di un celebre 
trattato sulla peste conosciuto in tutto il mondo scientifico; il sas
sarese Gavino Farina, di formazione scientifica romana, che alia 
corte di Madrid diviene archiatra del re Filippo IV; it tempiese Pe-
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dro Aquenza Mossa, protomedico del Regno di Sarc.\cgna e auto

re di un trattato sull'intemperie (cioe la malaria) . 

La collocazione fra Spagna e ltalia (per() e bene pn:cisarc che 

in ogni caso i punti di riferimento in Italia sono le dtta inseritl' 
nell'orbita politica spagnola) e lIna condizionc caratteristica di hu<)-
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na parte degli uomini di lettere che occupano la scena culturale 
in Sardegna. It fenomeno e particolarmente evidente nel Cinque
cento a Sassari, do~e operano diversi inteltettuali di formazione 
italiana, i quali, pur manifestando una piena adesione ideologica 
alIa monarchia ispanica, conservano solidi rapporti con ambienti 
culturali italiani. Per limitarci a pochi esempi, si pub citare it lette
rata Gerolamo Araolla, autore di opere poetiche (la maggiore del
le quali e perb in lingua sardo-Iogudorese) caratterizzate dall'in
contro di influssi culturali spagnoli e italiani; il prelato Giovanni 
Francesco Fara 0543-1591), autore di due opere fondamentali co
me De Chorographia Sardiniae e De rebus sardois, che pongono 
le basi della futura storiografia sarda. Ma su tutti emerge il letrado 
cagliaritano Sigismondo Arquer, figura di spicco dell'intellettualita 
sarda uscita dalle Universita italiane, il quale intrattiene rapporti 
con la cultura protestante (come testimonia la sua Sardiniae bre
vis historia et descriptio inserita nella Cosmographia universalis di 
Sebastian Munster) e allo stesso tempo da prova di lealismo mo
narchico e dimostra piena adesione alIa cultura ispanica nei po
chi componimenti poetici che scrive durante la sua detenzione nel
le carceri dell'Inquisizione di Toledo, dove sara arso al rogo co
me eretico nel 157l. 

La fase storica in cui emergono questi percorsi biografici indi
viduali sembra chiudersi con l'eta di Filippo H. E con la fine del 
Cinquecento che si afferma la progressiva e totalizzante ispaniz
zazione della cultura sarda. La svolta e evidente nelta produzione 
letteraria delle classi colte, ma le manifestazioni delta cultura reli
giosa e popolare non appaiono meno chiaramente connotate. Ce
lebrazioni ecclesiastiche, feste popolari, giostre e tornei, poesia po
polare religiosa (gosos, letteralmente 'lodi') si rifanno totalmente ai 
modelli d'inlpol1azione iberica, come dimostrano le fonti lettera
rie, le espressioni figurative, i reperti architettonici e i documenti 
musicali di cui disponiamo (un'opera letteraria che esemplifica a 
meraviglia la cultura urbana del tempo e il Santuario de Caller y 
verdadera historia de la invenci6n de los Cuerpos santos, di Seraffn 
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Esquirro, pubblicata a Cagliari nel 1614, che descrive le fastose e 
affollate celebrazioni per il ritrovamento e la traslazione delle re
Jiquie dei cosiddetti «martiri .. cagliaritani). 

Una «Ieggenda nera .. anti-ispani- 6. Vu cdeggeada aeD) 
ca prende corpo anche ne! ca-
so della Sardegna in epoca sabauda. Inizia quasi subito dopo iJ 
cessione dell'isola ai Savoia e diviene pill insistente, quasi siste
matica, quando la politica piemontese deve fare i conti con una 
societa che in larga misura appare refrattaria ai tentativi d'inno\'3-
zione e alle riforme che concernono non solo I'economia e le isti
tuzioni, ma anche la cultura, la lingua, l'organizzazione ecclesia
stica e le stesse consuetudini della vita associata urbana e rurale. 
La difesa ostinata da parte delle popolazioni delle tradizioni agra
rie, la persistenza dell'uso delle lingue ispaniche, il latente anti
piemontesismo che attraversa le vicende del Settecento sardo so
no ampiamente documentate nelle carte d'archivio, nelle memo
rie di viaggio e nelle fonti letterarie. 

Dopo la vulgala antispagnola della storiografia risorgimentale, 
a lungo impegnata in un'operazione ideologica volta a riafferma
re I'italianita della Sardegna, oggi i quattro secoH della predomi
nanza iberica non sono piu oggetto ne c1i denigrazione precon
cetta ne d'occultamento storiografieo. I tempi della Sardegna spa
gnola sono oggi per gJi storici materia di riconsiderazione scienti
Hea, immune dalle scorie di antichi risentimenti e di vecchi na
zionalismi. 
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Glos84!1l ..... 

A 
Adenl Jrivio termine di origine catalana che fa riferimento alia facolta 
delle popolazioni, anche infeudate, di usare Iiheramente delle risorse 
del territorio, con la semina, il pascolo, il Icgnatico, eec., per far fron
te alle strette esigenze familiari . 

Allodio dominio fondiario 0 territoriale lihero dai vincoli cui sono 
normalmente assoggettati i possessi feudali. In particoiare, non c' con
dizionato alla prestazione di un servizio ed e lihcramcnte trasmissihile . 

Amostassell la figura dell'amoslassen, di antica istittlzione in quanto 
introdotta nell'isola nel primo periodo della dominazionc catalano-ara
gonese come istitllzione municipale annonaria, ne! corso dei secoli and() 
sempre piu allargando il campo delle sue funzioni, fin quasi a ricopri
re competenze anche in campo sanitario. In qua l it:1 di fllnzionario del
I'annona egli sorvcgliava il rispetto del calmiere. specie degli alimenti 
di pill largo consumo, provvedendo a prevenire le frock assai diffuse 
(vend ita sotto peso, violazioni delle norme sanitarie e di igiene puh
blica). Nel sardo campidanese e ancora largamentc cJiffuso il termine 
amostai, 'mostrare ', 'far vedere '. AII'amoslassel2, infatti , i commercianti 
dovevano mostrare le merci poste in vendita. 

Annona magistratura incaricata di garantire la risef\'a di cerl'ali ne
cessaria al fabbisogno annllale di una citta 0 di una circoscrizione am-
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ministrativa. 11 suo funzionamento era regolato da leggi che obbligava
no i produttori a fornire alle citta una certa quantita di grano a prezzi 
d'afforo, cioe di calmiere. Le citta, infatti, fin dai tempi dei Catalano
aragonesi, godevano del privilegio di poter immagazzinare a prezzo po
litico, per i loro bisogni interni, un certo quantitativo di grano, chia
mato grano cI'encierro 0 di scrntinio. Si trattava dell'ammasso obbliga
torio e a condizioni di favore del grano per provvedere al consumo dei 
cittadini. L'encierro era un'operazione che gravava doppiamente sui 
contadino, sia perche questi era tenuto a trasportare il grano in citta 
gratuitamente e con mezzi propri, sia perche il prezzo (l'afforo) era fis
sato d'imperio. Il termine encierro deriva dal sardo inserrn, ritiro. 

B 
Barbareschl furono chiamati cosl, fra Cinquecento e Ottocento, i pi
rati che abitavano la Barberia, nell'Africa del Nord, dove avevano co
stituito dei regni (AIgeri, Marocco, Tunisi e Tripoli) solo formalmente 
dipendenti dell'Impero ottomano. 

Bi(/lllzOlle termine (con le sue varianti bidazzone, vidazzone, habita
tione) derivato forse dal catalano habitacio, 'Iuogo clove si abita'; sta acl 
indicare la parte di territorio piu prossima all'abitato destinata alternati
vamente alle colture. In realta il ciclo colturale della bidazzone era scan
dito da tre fasi, che seguivano una razionale rotazione triennale: grano 
e orzo, leguminose, maggese (paben'le, cia I latino pabulum, 'pascolo'). 

Rraccio corpo sociale rappresentato in Parlamento. Nel Regno di 
Sarclegna i Bracci 0 Stamenti erano tre. Quello ecc/esiastico rappresen
tava il clero, quello militare la nobilta e quello reale le sette citta re
gie, sotto poste alia diretta ecl esclusiva giurisdizione sovrana. Nell'isola 
si fregiavano di questo titolo, che clava luogo al godimento cli nume
rosi privilegi, Cagliari, capitale clel regno, Sassari, Iglesias, Oristano, Bo
sa e le roccaforti di AIghero e cli Castellaragonese, attuale Castelsarclo. 

Breve in genere una lettera, del papa 0 cli un principe. Ma anche un 
insieme di norme, come nel caso del Breve di Villa di Ch iesa , volto a 
regolare I'attivita mineraria acl Iglesias e clovuto in gran parte al conte 
Ugolino della Gherardesca. 
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c 
Capitoli di grazia convenzioni sottoscritte fr:1 comtmit:1 di villaggio e 

feudatari per disciplinare i reciproci ambiti di competenza in campo po

litico-amministrativo ed economico-fiscale. Stipulate a partire cbI Quat

trocento, subito dopo la conquista aragonese della S£lrdegna. venivano 

riconfermate, ampliate e sottoposte a revisione a scaJenze periodiche, 

in coincidenza di solito con la presa di possesso del feudo da pane di 

un nuovo signore 0 con la richiesta del donativo a bvore della Corona 

in occasione della celebrazione delle Corti gcnerali del regno 0, piu anco

ra, con i momenti di sanatoria che risolvev::tno annose ver1enze fra baro

ni e vassalli . La piu larga diffusione ed affermazione dei Clpitoli di gr:lzia 

si attua prevalentemente nella seconda meta del Cinquecento e soprat

tutto nella prima meta del Seicento, e interessa 'la gran parte dei feudi . 

Ca itoli stanlentari norme particolari deliberate da ciasclIno dei tre 

Stati 0 Stamenti che compongono il Parbmento. Acquistano vigore di 

Jegge soltanto in seguito al1'approv~lzione regi:1. 

Capitolo di corte legge 0 norma richiesta dai tre Br;lcci 0 Stamenti 

e sottoposta all'approvazione del sovrano durante il P:lrbmento. Dopo 

questa approvazione essa c1iventa legge del regno e non PU() piLI cs

sere modificata 0 riformata senza l"esplicito assenso dei tre Bracci. I te

sti dei Capitoli di corte, che abbracciano tLltti gli aspetti deU ·organizza

zione della s()ciet~1 sarda in eta moderna, costitLliscono la h~ISC fonc.i:l

mentale della legislazione del Regno di S;lrdegna in epocl sp;lgnola. 

Car/a lIebln cana di ripopolamento. che prevede per i coloni di

sposti a trasferirsi nelle terre da dissodare 0 da ricolonizzare condizio

ni estremamente interessanti che , oltre :tlla cOIKessione di tL'rre ;lr;lti

vc, prevedono franchigie cd csenzioni fiscali per pill anni per se· ~: per 

i propri eredi. 

Controriforma (cattolica) movimento di n::lzione della Chi~s:1 ro

mana alla Riforma protestante (]"5 17). a partirL' clal Concilio di Trcnto 

( 1545-1563). 

Cor/es Corti Jcnerali (in catalano, 0)/1s) vecii Par/(//Jl(,J7/(). 
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Cllssorja termine derivato dal latino curson'a e che stava ad indica
re l'area territoriale, ricadente nel demanio feudale 0 comunale, al cui 
interno il bestiame poteva liberamente pascolare. 

D 
Decima forma molto antica di tributo gravante sui prodotti dell'agri
coltura e della pastorizia a beneficio dell'autorita laica 0 religiosa; con
sisteva nel prelievo di un decimo dei frutti delle coltivazioni e degli al
levamenti. 

Deghino era il principale diritto riscosso dalla feudalita sulla pastori
zia. Veniva chiamato in tal modo non gia perche si dovesse pagare il 
decimo d'ogni dieci capi, e la decima parte sui frutti, ma perche gra
vava solo sui branchi per costituire i quali erano necessari almeno die
ci capi matricini (di mardiedu). 

DOQativo contrihuzione finanziaria 0 «servizio» che le Corti del regno, 
riunite in sede parlamentare, si impegnavano a concedere al sovrano 
per un determinato periodo di tempo, in genere decennale . Il donativo, 
di norma ordinan'o, poteva essere straordinario quando il sovrano, per 
gravi urgenze del regno, chiedeva agli Stamenti, prima della scadenza 
decennale, un nuovo donativo. Cia si verificava soprattutto in caso di 
guerre. 11 donativo prendeva il nome di «grazioso» quando i sudditi del 
regno, in caso di matrimoni dei membri della Corona, erano invitati ad 
offrire in do no un nuovo contributo. 

E 
Ellcie,.ro vedi Annona. 

F 
Fueros norme e privilegi giuridici e politici concessi dal sovrano 0 da 
un feudatario ai vassalli residenti in una determinata citta 0 territorio. Essi 
comprendevano istituzioni, ordinamenti amministrativi, leggi civili 0 cri-
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minali, tendenti a garantire la vita clella societa civile. Durante il Seicen
to e nei secoli successivi con tale termine vennero impropriamente in
dicate anche le leggi fondamentali concesse dal sovrano ai singoli regni. 

Fuochi termine con iI quale si indicano, soprattutto nl'i censimcnli 0 

a fini fiscali, le famiglie abitanti in un villaggio. 

G 
Giurisdizioqc feudal<.- esercizio sui territorio. da parte del fcudara
rio, per delega del sovrano, di funzioni di governo e di amminisrrazio
ne delta giustizia. 

Grclni termine di origine catalana con il quale si dcsignavano le cor
porazioni di arti e mestieri che si formarono (forse gi~l prima delb con
quista catalano-aragonese) nelle principali citta isolane con 10 scopo di 
difendere le singole categorie e garantire la qualita professionale dei 
prodotti. 

B 
Habitatione vedi Bidatzone. 

I 
In.{ante termine col quale si indicav;! nel Dueccnlo, il primogenito 

del re d'Aragona. 

lnsaccolazion<: sistema col quale, dall 'inizio del Cinqucccnto, si sccl
gono gli amministratori cittadini : in luogo dclla prccedentc cooptazio
ne, si passa all 'cstrazione a sorteggio dei candidati. il cui nomc C' .-;crit
to all'interno di palline di cera (rod()/ins) riunitc dentro SJcchctli, di
versi per ciascuna cJasse di consiglieri cia eicggere. 

135 



136 Glossario 

L 
Lelrado termine castigliano che designa genericamente chi ha con
seguito un titolo che 10 mette nella condizione di svolgere un'attivita 
basata su una quaiche competenza giuridica e sull'esercizio della scrit
tllra (l'equivalente catalano e escrivent). 

M 
Maggiore di prato addetto alia sorveglianza dei prati esistenti nei sal
ti comllnali perche non vi venisse introdotto altro bestiame, fuorche 
quello domito destinato ai lavori agricoli . NeU'espletamento del suo in
carico era affiancato da altri giurati di prato (jurados de prado) a lui 
soggetti e comunemente chiamati pardargius 0 pradargios. Di sua 
esclusiva competenza era I'accertamento e la valutazione dei danni ar
recati dal bestiame 0 causati dalle persone ai seminati e alle colture. 
Annllalmente, inoitre, in collaborazione coi membri del Consiglio di co
munita provvedeva a delimitare I'estensione dell a bidazzone e del pa
berile slllla base delle esigenze comunitarie, agricole e pastorali . 

p 
Pnberile vedi Bidatzone. 

Pardll de milulns il termine mindas deriva dal verbo ammindare, 
che ha il significato di 'saziare', 'ingrassare'. Il pardu de mindas era in
fatti riservato prevalentemente al pascolo del bestiame, anche se por
zioni di esso venivano seminate ad orzo per foraggio . Il vocabolo min
dadori. ormai poco usato nel linguaggio locale, designava appunto la 
person3, di solito di giovane eta , addetta alia custodia del bestiame. 

Para" de sit/clu parte della bidazzone dove il bestiame poteva es
sere introdotto a pascolare le stoppie. 

Parlamento e I'assemblea rappresentativa dei tre «ceti» 0 «ordini» del-
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la Sardegna. E diviso in tre Bracci 0 Stamenti: quello militare, che rap
presenta la feudalita; quello ecclesiastico, che rappresenta il clero: quel-
10 reale, che rappresenta le sette citt3 regie. Convocato uaJ vicerl'. trat
ta con lui soprattutto il donativo. Fu convoclto per la prima \'olta nel 
1355 da Pietro il Cerimonioso. 

Patronato re io e la teoria e la prassi che fonda i rapporti tra Stato 
e Chiesa suI presupposto che tutti gli aspetti «temporali» - cioe non stret
tamente religiosi come, ad esempio, i beni ecclcsiastici - della Chicsa 
sono sottoposti all'alto controllo dello Stato che, in caso di necessit~l, 

ne pUG disporre a piacimento. Connesso al diritto di patronato, m;} di
stinto da esso, e quelJo di presentazione alia Santa Sede - da parte del
I'autorita statale - dei nuovi vescovi per le sedi vacanti. 

Pattismo principio giuridico in base al quale un potere e hasato .'ill 

un patto 0 un contratto fra uue parti. Si lIsa i'aggetli\'o palli.",-Ia per la 
monarchia catalano-aragonese, frllrto u'un patto-contratto fra il re e i si
gnori dei diversi regni che componevano la confeucrazione. 

Peste ncra la grande epidemia di peste che, scoppiata verso il 1.:$0 

nei principaJi porti del Mediterraneo, si diffuse in turta furopa. Si cal
cola che fra il 1348 e il 1350 morirono un terzo delb popoJazione eu
ropea e la meta deJla popolazione italian~l. 

Podatario amministratore di un feudo, con ampia delcga di poteri. 
per conto del barone. 

R 
Ra) octo contrattualistico \"edi Pat/h,-mo. 

Redre( con questo tennine si indica la I,arga rifonna del regno. e in 
particolare delle amministrazioni local~. realizzau da ferdinando il Cat
tolico. 

Relablo termine (Che verrebhe da /elula. u\·ol~l. che st;! die/m I'JILI

re) usato per designare i grandi polittici dipinti del C2u~lttroccnt() e del 
Cinquecento. 
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Roadia il termine, indicato nelle fonti medievali come arrobadia, ro
badia, oroatia, e che corrisponde al latino rogativa, sta a significare 
una prestazione d'opera gratuita a favore del signore. Corrisponde al 
francese corvee. 

s 
.. Sceolo d 'oro» espressione entrata in uso per indicare un'epoca par
ticolarmente felice nella storia di un paese. Il secolo d'oro spagnolo si 
prolunga per 150 anni , tra il regno di Ferdinando iI Cattolico e Isabel
la di Castiglia (con i quali la Spagna 'scopre' I'America, nel 1492) e la 
fine della Guerra dei trent'anni (1648). 

St~uncnto vedi Parlamento. 

T 
TrilllltI 'iurisdizionali tributi dovuti al feudatario in quanto deten
tore di un potere giurisdizionale (in particolare della giurisdizione cri
minale, civile e penaJe). 

Tributi reali la categoria dei tributi feudali COS! chiamati perche ve
nivano pagati in uoggetti» reali (parte del raccoito, capi del gregge, ecc.). 

u 
Clli(j1LiI~ {/"IIl{'1i il progetto politico attraverso il quale il conte-duca 
de Olivares, durante la Guerra dei trem'anni (1618-1648), tento di can
cellare i privilegi di autonomia dei diversi regni dell'impero per co
stringerli a fornire armi, soldati e approvvigionamenti alia guerra uspa
gnola». 
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