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L’incessante susseguirsídi esaltanti suecessie rovinose sconfitte, che
risehió di chiudere anzi tempo l’espetlmento Olivares cd invece congiuréa
spingerlo fino al limite dell’ísteria política, comportédi necesshá(ben píú che
per calcolo) il progressívocoinvoligirnento di tutti i terrítorí della monarchia
spagnola in quel clima di guerra totale, che alfine emerse come l’esito
effettuaie dei progetti di ríforma del conteduca, sensatuttavia seomporrené
l’impaicatura istítuzionale né glí assetti socialí; il che pur sarebbe st-ato,
sopratttítto per u primo aspetto,negli intenti arbitristicí del priv-ato perfetto.
Anche quella componentepiuttosto insignificantedel vastoe dispersomosaico
di stati, soggettí aglí Asburgo di Spagna,qual’era il regno di Sardegna,cbbe
e da subito a rísentireglí effetti pratici dei disegní dell’Olivares.

Quando,nel febbraio 1637, u peraltro fallimentaresbarco.sulla sua costa
occídentale,di un contingente francese,che tenne e saccheggiéper alcuni
giorni la cittá di Oristano,mettevatermine a quasí un secolo di ínínterrotta
sícurezzamilitare, raggíunta,di seguito,pereffetto deli’inserimentodi Genova
nel sistemaspagnolo,dell ‘obnubilamentodell ‘attivismo francesee dell ‘allentarsí
nel mediterraneodel confrontocon l’impero ottotnano (píiia che per la lenta
messain operadi tín sistema difensívo basatosu un-a rete di terrí litoranee,
integrato propio in conseguenzadi questo attacco, da una piccola flotta di
galere), «La sol-a Sardegna—ebbe a serívere un cronist—, come isola
segregatadal continente,godevain quel tempo la maggiorpace e tranquiliittñ
senza u menomo sospettod’invasione nemica»,nonostante«lo strepíto ed u
rumoredelle aríní iev(asse)a tumulto tutto u mondo».

La seoperta,stupefatta, che «lo strepito ed il rumore deile armí» aveva
oramai raggíunto anchela «segregata»Sardegna,costituisceuna sortadi punto
di svolta per la psicologia collettiva delle localí elassi dirigentí, i’avvio di una
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faticosa e tormentata presa di coscienzadei founidabíii contraccolpí, che
determinavanell’isola la mobílizationedeile suc risorseuínanecd economiche
fin dai primi enunciati della politica di «union de las armas». Non va
dimenticatoche u regno sardo, in quasi contemporaneacon glí altrí stati della
Corona d’Aragona (con la sola eccezionedella Catalogna),fece píú di essi
buon viso alía richiest dal centro di un contributo straordinario (ben presto
divenuto ordinario), per la costituzionedi un contingentemilitare da impiegare
fuorí deli’isola, e con píú disarmataprontezza,comese esscraprensentasseun
mero punto d’onore per la su-a plurísecolarelédeltá alía monarchia.

Consensualmentequindi s’innestavaun íneccanísmo,di cui, ancoí-a nel
1637 e pur in presenzadi quci traumaticí eventi, non crano ben chiare le
conseguenzematerialli. Pué servire ad ilítístrarne la immediat corpositá, un
tabulato sull’andamentonel tempo del principale canco fiscale isolano, u
donativo ordinario(da solo e in associazionecon quellí straordinarí),e del suo
peso sui contribuenti isolani (in terminí di carleo medio per fuochi fiscalí).
Eacendopan a 100 le 15.000 lire annucdel donativo. concessodal parlamento
nel 1485, e i corrispettívi 138 denarí (1 lira = 240 denarí) per fuoco fiscale,
si ha questoandamentoper grandí periodi, espressoin numen indice:

Denarí Donativo Denarí
Donativo perJiaachi ordinario per fuochi
ordinario fiseatí e straordinari fiscali

Fine 400 100 100 100 100
i5 112 500 143 209 170 170
Y 1/2 500 210 162 215 214
U’ 25~ 600 257 100 102 272 100 143 100
20 25 600 1390 542 469 1409 516 473 332
Y 112 600 [083 422 458 1197 440 499 349

A principiare daglí 80.000 seudí annui concessiper un quinquennio dal
regno nel 1626 cd investití in un «tercio» di 1200 uomini da inviare nel
milanese,si determinaun brusco balzo in alto, da 3 a 5 voite superiore,del
gravame fiscale piú importante, che restei-á pressochéinaiterato ben oltre
I’cpoca del conteduca. Nella secondametádel Seicentoi lieví ritoechí verso
u basso,chetale cancoconoscein tenniní assoluti, non produconoalleviamen-
to alcuno in terminí relativi, dal momento che esso si nipartisce tna fuochí
fiscalí, pesantementesegnati dalia pestedegli anni 1650 e dalIa grave carestia
dci primí anní 1680.

Cié significa innanzituttochealía «segregazione»deii’isoia rispettoal resto
dell’impero spagnolosi era posto fine, piuttosto brusc~tmente,con í primi passi
significativi della «privanza»del conte duca, da un decennioprima del, per
essa «fatídico», 1637; d’altra parte u modestoalientamentodella pressione
fiscale, che i’isola sperimenténella secondametá del secolo,avevacornínciato
a prenderecorpo col parlamentodel 1642-43. svoitosi in coneomitanzacon
l’epilogo del protagonismopolítico dell’Olivares, senza che, essodurante, si
rnanifestasseun qualchc tangibile níscontrodci mutamentípolitici intercorsíal



La Sardegnaadía patabola Olivareis 101

centro,per quanto clamorosie stíbitnnei. A meno cte non si voglia (o non si
possa)ricondurre cid essi la sostanziosariduzione di oltre il 26 ~o subitadal
donativo a conelusionedi quel parlamento.

In venitá il culmine dello sforzo contributivo, semprein tennini di donativi,
attinto col parlamentodel 1632, sommandoglí 80.000seudí della «union»con

15.000del donativo ordinarto.st era rivelato proibitivo nel corsodel decennio
successívo,a conclusione del quale ben u 38 ~ dei 95.000 scudi annui
risultava non essersipotuto mecogliere.Questo non per reazionealía política
del conte ducabensi in presenzadi un crescentemalesseresociale,provocato
(come rilevavanoí ceti privilegian isolani nel 1642 in apeíturadi paílamento)
dal combinarsídi crisi di sussistenzacd epidemiche,da cui la popolazione
sarda stentavaa riprendersíanche perché le contínue leve militan l’avevano
pnivata di preziosaforza lavoro (o niproduttiva).

Sono glí effetti materialí per l’ísola degli orientamentídi politica estentdi

Olivares cid acquistarenilevanzapolitica per le classi dírigentí isolane riunite
in parlamento,non quella politíca in sé, perlomenoesplícitamentené ahorané
dopo mcii contestata,né tantomeno la figura o l’opera del «valido», che
appciíonoassolutamenteestraneealíe passíoni,alíe convinzioní e alíe nifiessíoni,
che agítano quel parlamentoe la vicenda isolanadi queglí anní. Val la pena
notareche la cronacagiá menzionataricorda la scomparsa,nell’autunno 1644,
della reginaisabella,non certo per u ruolo da essasvolte nella «cesantía»del
conte duca, ma píú colorísticamentee píú localisticamenteper segnalarele
síngolarí. modalitá delle onoranzeflínební, fatte celebraredcii viceré in un-a
chiesaconventualeinvece chenella cattedraledi Cagliari, a causadi suoi forti
dissapori coll’arcivescovo. Nel mentrequella cronacanon dedica neppureun
cennoné alía fine política (civvenutapocopiú di un anno prima) né tanto meno
a quella fisíca (cirsa un anno dopo) dell’Olivares, evidentementeperché cid
entrambenon sí leganessunnisconíro,di qualsívoglianatura,sulla scenasarda,
in specíccagliaritana.

Dinanzi al precipitaredella crisi generaledella monarchia,ad inizio deglí
cnnt 1640, Giarrizzo si chíede:«ci sono in Sicilia echí importantí di questa
crísi? Non se ne sono trovati, forse perché non sono statí cercati». Fuor di
dubbío, dati i suoi riferimentí documentan «ad un malcontentosemprepié
esplicito», provocatodalle rivoluzioní di Portogalloo di Catalogna,non tanto,
sembreíebbe.per l’attrattiva del loro esempio,qucinto piuttosto per la crescita
del carleo fiscale. determínatadalia neccesitádi fronteggiarequeglí aventi.

II problema,almenoper quantoriguarda la Sardegna,é che i’ottica política
dei cetí prívílegíati é prevalentemente,se non esclusivatnente,concentratasulla
salvaguardiadella costituzionepcittistadel regno, cercandosemmai,soprattutto
ín seguito,di profittaredeile difficoltá dellamonarchíaperpotenzíarela proprie
«libes-tú»,ponendocomunquein díscussione,non le linee direttnici dellapolítica
madrilena. per sostanzialeconsenanzaideologica, ma la pesantezzadei stíoi
niflessi iii loco. D’altronde. coll’abbastanzanapido abbandono,da parte del
conle duca,deglí obiettiví poiítici sottesial progctto di «union de las armas»,
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non si fece alcunehé,non dice in direzionedella Sardegna,bensí dell’intero
sistema impende spagnolo, che andasseoltre, sostanziandolosotto u profilo
instituzionale, l’impellente coinvolgimentofinanzíario e militare.

Alíe classi dírígentídell’ísola sfuggono i connotatipolitící dei disegnídel
corrte duca, mentre per loro diventa sempre pisá pressantee consistente
l’impegno ftscale. Del primo aspettonon sono mcii state ínesseal corrente,
nemmeno in occasionedella forte richiesta del 1626, quando l’ínviato di
Madrid si limita a decantareloro u caratterepedagogícodel finanzíamentodi
un contingenteínilitane da impiegarenel mílanese,comepalestrafoi-mcitiv-a, che
sarebbetornata utíle in un prossímofuturo pen la dífesa del regno, e come
«antídoto» alía «ociosidad>», ~tlla dísoccupazione,giovanile e cii connessi
problemí di ordine pubblíco interno.

Lo stillicidio di forze, peraltre semprepiá raccogliticcio,per la formazione
di «tercios>» da invíare soprattuttesul fronte italiano sí protrarrácon peniodíche
ondateben oltre l’epoca del conte tiuca, mentre si stabílizzau salassoper il
sostentamentoe il ricambio fisiologico di quelle della «union>» (al ríguandodi
«tercíos>» se ne enano preventivatídue, ma da subito il piír alto contnibuto
risultó ínsufficientea tanto). Si-a pen questo,che per u dífficoltoso ciffanno con
cuí l’isola dovette provvedere alía propnia sícurezzcs militare neglí anní
successivial 163? (nel 1639, ad esampio,sí stentavaa pagarele truppe di
stanzaneile suc cittá portualí), se potevaesseresembratacredibile, all’ínizio.
la decantataimmaginedi una spes,quelladella «union>»,destínataa impiegale
e sostentareelementí sardí,ben presto,come apparvechi-aro al parlamentodel
1642, le frequentí esportzíonidi uomíni di leva, a prescinderedalle nuove
esigenze interne, st sarebberocomunque tradotte in un danno economíco,
privando la Sandegnadi un non dísprezzabile(datí i suoi bassi contíngentí
demografici)numero di braccia,con una possibilenic¿~dutain seguitosotto u
profilo della formazione in loco di leve di vateraní,non peró e non certo sul
terrenodella loro niconversionesul nercatodel lavoro.

Tanto piú, poi, nel 1642 appariv insostenibíle il peso del donativo, in
quanto,nel frattempo, in Oceasionedi ognunadelle grandi svolte nella política
militare dell’Olivares, l’isola era statci chianíataalía distrazione di ulteniorí
rísorse finanziarie e produttive. Bastí rícordare clic tra u 1628 e u 1629,
dinanzi -alía pnessanteníchíesta da parte di Madrid di 25/30.000 scudí da
destinaíealía disastros guerra del Monferrato, le prineipalí cittá dell’ isola

opratutto,in nobile ganatra loro, la capítaledel regno e del compartimento
menidionale,Caglíarí, e quelia del compartimentosettentrionaie,Sassarí:ma
anchela piú modestaOnistano-——per farví fronte si caricavanodi onerosícensí,
da cuí i loro bilancí sarebberorisultatí gravatia lungo termino. Contemporanea-
mente si imponeva di alienare, e in parte vi si riusciva, cospícue,a níisura
dell’isola, rendite statali: feudí regí, tonnare,peschíene,entrate fiscalí.

Tra questeultime piuttosto vistosa sí sarebberilevata la eoncessíoneín
«astento»del príneipaleintroito del regno, quello delie trattedel grano. Proprio
dal 1629 esse, eccetto quelle di «merced» e quelle delle annone urbane,
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venívanocedutein monopolioad un gruppo di mercantígenovesi,dappnimada
solí in seguitoassochilí ad aicuni feudatarí localí, per unaduratatníennale, che
sarebbe st-ata ninnovata ad ogni seadenzaper giunta antícípatamente(dat-a
l’urgenzadi drenaggíoimmedíto ed effieiente di grossesommedall’ísola), per
ben un ventennio,benché il parlamentodel 1642 avessechiesto con forza vi
sí ponessefine.

Neglí anní 1630 tuttí i settori produifíví dell’isola, dall’agricoltura
ail’allevamento,alía pesca,furono mobilítatí perquantítátuttaltro che modeste
(sempre in rapporto -alíe capacítádell’ísola oltre che dell-a frequenzadegli
mvii), al fine di alimentarelo sforzo bellico soprattuto sul teatro italiano. Solo
neli’estate del 1681 a questoscopo vennerorastrellatí: 1500 starelli di fave,
800 di cecí, 500 di orzo, 4.000 cantare di bíscotto, 500 di formaggíoe 600
baríli di tonnina. Non sono le uníchevocí dello spettromercologicoimplicato
ín varíe occasioní: bisogna periomenoaggíungereil vino, il pnodotto delle
pesehiere(essenzialmentemuggíni), altní derivatí del grano (semola, farina,
pasta) e altrí prodottí deli’ailevamento (sopratutto e-av-allí, da solí o con il
complementoumanoper il loro impiego bellíco,ma anchebuoi, montoní,porcí
e pensinopollame).

La commencializzazíone,sí pure forzosa come in tutte le economie di
guerra,dellenísorsefondamentalidell’isola avrebbepotutocostítuireun positivo
stímolo pnoduttivo, ma i soggetti priman non avevano le mc~ní libere nella
collocazione dei propní beni, poiché erano í mercantí assentístie í grandí
feudatari localí a regolareil mere-atoin funzionedi rapídeed efficaci procedure
di raccolta e trasferimentosuí teatrí di destínazionedelle quantitá níchieste.
Probabilmentenon é un-a semplicefunzionedel ciclo brevemaltusianoil faitto
che la produzionedi grano nell’isola sía in crescíta,sempremeno sostenuta,
fine a metá cnni 1630 per entrare in una fase inversa, che si protraeper un
decennio, fino ci metá anni 1640.

In altrí termíní l’apparíre, alía vigilia della cadutadel conte duca, delle
prime preoccupateincnínaturenellarispondenzadelle classidírigenti isolanealía
política internazionaledella monarchia, é dífficile legarla cid una qualehe
consapevolezzadel fatto chel’-altalena di suscessíe ínsuccessí,con la tendenza
di quest’ultimi a prendereu sopravvento,abbíagíá nelle occasionípiú crítiche
messo in discussionea Madrid glí oríentamentíe la seeltedel privato e no
stesseper decretare1¿t disgrazíafinle. Non foss’aitro, nel parlamentodel 1642
non si ha l’ímpressione si sí traccía evidente dei disastní del 1640: essí st
fai-anno sentírepiii tardí, quando -anchel’isola sant chiamataa contníbuire -alía
guerra di Catalognazancor píñ tarderála sua implicazione nello sforzo in
direzione del Portogallo, quando questo espnimerá il suo patetico anelíto
estremo.

Non é in questionela relativa lentezzacon cuí sí diffondevano le notizie,
anche quelle di nuevo. Nel caso del conteduca, escorrenicondareche da un
postodi osservazionepnivilegiate,qual’eraGenova, il maestrodelle poste,Gió
BattistaLomellino, trasmisea Roma, al candinaleFrancescoBarbeniní,l’avvíso
della su-a «caduúu> «dalIa privanza del re» il 12 febbraio del 1643, a tre
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settimane círca dalia uffieíalizzazione dell’evento; si affrettó fario per
«corriereespnesso»,appenapervenutaglíla notizia «con navedi Alicantedellí
30 passato»,dopo quindi che essa,nonostanteu suopeso,avevaimpiegato una
settimanaper giungere ali’ímbarco ed altre due per vareare il medíterraneo
mnvernale.

Per «espresso»che fosse u «corriere» dci Genova,solo diecí giorní pié
tardí, il 21 febbraío, Roma comunical’informazíone «venuta di Genova»al
nunzio in Madrid, da dove frattantonon era ancona giunto né un segnalené
un índizío al riguardo,peravereriscontrí alía dinamícadeglí eventí, iii menito
í qualí «le lettere di Genovaraccontanoche, nell’assenzadel Re, la Regína

e i’Inf-anta di Savoia si fussero assai stí-ette, sí che cii nitorno havesseronon
poco raffreddatol’animo del Re», ma soprattuttoalía loro attendibilitá, poiché
«non vedendosí che si-ano arrívatí comen alía Corte, né a Genova, né a
Milano, né a Venetia,né per Germania...la novell-a nimane senzache se glí
presti fede».

In venitá, sin dal 21 gennaio (nel mezzo del camminotra u licenziamento
di Olivares, 17 gennciio, e la sua decretazioneufficiale, 24 gennciío), il nunzio
st era premuratoa dame conto a Roma, II testodecífrato fu disponible perú
un mese e mezzo dopo, u 6 marzo, come di norma. Esso sí apre con una
solennearguzía,precocementecentratasuil’intreccio del destinodel conteduca
con quelle del suo «grande rivale» francese, che cosi suona: «Gran forza
dovevanli-avene le onationí, che il cardinal di Ríchelieufaceva,accié il signor
Conte IDuca sí mantenessenel favore, mentre hcibbíamoveduto che, cessatele
orationi per lis di luí morte, il Conte IDuca é caduto». Col che il nunzío sí
palesapié drastico dell-a modernastoriografia, valutando la seomparsadello
statístafrancesenon «tardiva» (J. H. Elliott, 17w Count-Duke..,pág. 647) per
la. salvezzadel nivale, bensí «decisiva»per la sua fine política, aprizzandoper
giusta il velenodi un giudizio sensaappeiio per l’intcro ministeroOlivaresnon
«ín cauda»,come vorrebbela tradizione retonica, «sed in capíte sententíae>x.

Quantoalía interdípendenzadelle due figuie, appenaaccennatadal nunzio,
comeper luí proprio in partíredalia cadutadi Olivares (l’ha rilevato Elliott in
Riehelieu y Olivares, pág. II) essa s’ímpone alía níflessionc política dei
contemporanei.E’ u casodell versionefrancesedella relazioneGuidí, la quale
perlomenonell’edízionedi Amsterdamdel 1660, benprima quindí del Valdory,
é intradottada una estesae «dettaglíatacompanazionedci dueministrí>» (Elliott,
loe. cit.), che, al pan del nunzio ma in termíní meramentetcmponali. si apre
con la messa in connessionedella seomparsadell’uno con la disgrazia
dell’altro: «Peudu tempsaprésla mort du cardinalde Ríchelieu le compteduc
d’Olivares, favoní d’Espagne,perdít ayee les bonnes giáces de son maistre,
l’admínístrationdesaffaínes».Vi si rimarca,comeavrebbepoí fcitto il Valdory,
che comunque«la vie et la mort de cesdeux grandshommeshont estébien
differentes», niconescendoperaltro anche -al ministro espagnolo«des qualítes
trés-excelleíites»,qualí la totale dedizione«aux affairespubliques»e l’incorrut-
tibilitá di «ennemí declaré des presens»,ma notando in controppuntoche
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«l’excés d’une vertue sí nelevée fu en luy un vice qui causa de grands
dommages»per assenzadi s<temperament»nella sua «conduite».

Tornandoal nunzio,egli s’ínterrogasu «questoportento»,sentenziandoche
«quandou pomo é maturo,bastaogni picciol crollo a fr che cada».Tuttavia
che il «pomo» fosse«mturo» non pare ne avesseeglí esattacontezza,dato
chesi affrettci ~i disehiarare:«io pci me giá mcii havrei creduto in 5. M. una
simíle nisolutisiíe.-,. Mentre con ulteriore nota della stessa dat-a (anch’essa
decífrata Vi 6 marzo). cid aggravare il propio giudizio. addossaal deposto
«valido» «ttítte le male soddisfationi,che tanto ingiustamenteha dato questa
Corona»cilla Sant-aSede,con successivadel 28 gennaío(decífratail 13 marzo),
indirettamcnte,giustífica la propria impreparazionedinanzi al precipitaredeglí
eventí con quellai di tutta la corte madnílena,nell’ímmedicito tiíttaltro che sicura
dell-a irrevoccibilitá dell-a decísionesovrana.

Scníve ínfcitti, con cié nivelandodi ayer vuto anch’egli un qualchemolo
nelle manovredi corridoio: «II gioíno prima cheil signor Conte IDuca partísse
da questacorte venne uno di questí signoní Grandi da me a dírmí, in nome
riella Regina, che gE havreí fatto cosa molto grata, se havessi chiesta
l’ubbidíenzci (udienza) al Re e glí havessiparlato in maniera, che non solo
lodassí la rísolutione presadi licentiare u CanteDuca, ma lo esortassia non
dilatarííc lesecutione». Protestandosí, pen non «raffredar» la nei propní
confrontí, s<obbligatíssiíno alía Regina della confidenza», il nunzio seppe
abílmenteconvincerriel’emissarto a non affrettare, in assenzadi istruzioní da
Roma, u propnio passopresso u Sovrcino, clic in effetti ebbeluogo «la mattína
delle 25», dopo che «la ser-a dclii 23» era prtito Olivares, a cose fatte. Una
cosi lunga dígressíonepernimarcarel forte dílatazionedei tempí di cognizione
della portata e della dimensionedi un evento, pensino tr ambienti politící
diphsíinticamenteatrezzatie permanentementein allerta.

Ad ogní modo, per la Sardegna, it píuttosto in questione la crescita
sostenutadelici mobílitazionedi ogní tipo di risorse in funzionedeglí i.npegni
bellici della monarchia.II loro primo segnalesensibileper 1 ‘isola si registranel
1637, con la fine, questasi peressaclamorosa,della sicurezzadelle sue coste,
espostenon pié solo -alíe stilettate dci barbareshí,bensí nche,pié corposa-
mente,al ríschio di occupazioneda parte delle fiotte francesí, che transitano
níínacciose al largo. Per nuove invasioni bisognerá attenderegE inizí del
Sctteeento.tna intanto u sensodellapropriainvuinerabílítáit scoírtparso,mentre
non aceennanoad llentarsi, nemmenocol tramentodel Conte IDucai, le dure
leggí dell’economiadi guerra, cuí la produzioneisolanadi uomini e beni resta
víncolataper un altro ventannioabbondante,pen giunta non pié «segregta»dal
grandeteatroeuropeo.

In questo contesto,l’epoca di C”.’»ares per la Sardegnacostituiscesolo la
faseiniziale di un trend,chela travalicaabbondantemente,ninviando l’emergere
di cotposetensioni nei rapporti con la monanchiaall’ultímo decenniodel regno
di Eilíppo IV, quaíído la cieca estimazionepolitíca del sovrano rende ormai
generalmenteevidentel’inceppamentodella potenzaspagnola.
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