
Murat, la pace, il commercio (1813-1815)* 

di Daniela Ciccolella 

L' articolo ripercorre gli ultirrú 18 mesi di regno di Gioacchino Murat - dall'abro
gazione del blocco continentale in novembre 1813, all ' alleanza con gli anglo-austriaci 
in gennaio 1814, fino alla rovinosa campagna d'Italia della primavera del 1815 - , di
mostrando che le scelte compiute ne! periodo non sono riducibili ad avventati e oppor
tunistici tentativi di Murat di "conservare il trono" malgrado il crollo dell ' impero na
poleonico. L'abbandono del sistema continentale e la successiva adesione al "systeme 
de I' Angleterre" sono opzioni complesse, di matrice ad un tempo política ed economi
ca, radicate nella crisi economico-finanziaria del Regno di Napoli, nell'esigenza di 
pace, nella ricerca di una collocazione internazionale (europea e mediterranea) che fa
vorisse la stabilita e il progresso econornico del Regno. La nuova política murattiana si 
manifesta, in particolare, nella promozione del commercio estero, cifra dell'azione go
vernativa da Lipsia a Tolentino: il ]iberismo commerciale e la política economica del 
Regno, ma e anche un mezzo di propaganda política, un veicolo di pace, uno strumen
to di costruzione di alleanze internazionali, segnatamente con l' Inghilterra. Ed e anche, 
plausibilmente, espressione del!' orientamento intellettuale di Mura t. 

Paro/e chiave: Gioacchino Murat, Regno di Napoli, pace, doux commerce, !iberismo, 
sistema continentale vs sistema inglese. 

Peace and commerce under Murat (1813-1815) 

This article retraces the last 18 months of the reign of Joachim Murat, from his re
peal of the continental blockade in November 1813 to his alliance with the Anglo-Au
strians in January 1814 and his disastrous Italian campaign in the spring of 1815. It de
monstrates that the choices made during this period cannot be dismissed as headlong 
and opportunistic attempts by Murat to save his throne despite the collapse of the Na
poleonic empire. His abandonment of the continental system and subsequent adheren-
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ce to the "English system" were complex options , both politically and economically, 
and they were deeply rooted in the economic-financial crisis of the Kingdom of Naples 
as well as in the search for peace and the need for an international standing (in Europe 
and in the Mediterranean) that would favor the stability and economic progress of the 
Kingdom. Murat's new policy was based on the promotion of foreign trade , the main 
tenet of government action from Leipzig to Tolentino. Free trade was the economic 
policy of the Kingdom , but also a tool of political propaganda, an agent of peace, and 
a means to build international alliances, in particular with England. And it was possi
bly also an expression of Mm'at's own intellectual mindset. 

Key words: Joachim Murat, Kingdom of Naples, peace, doux commerce, economic li
beralism, Continental System vs English system. 

1. Ven.ti di pace 

Interrotte nel 1806, le relazioni commerciali tra il Regno di Napoli e la 
Gran Bretagna ripresero ufficialmente otto anni dopo, all'indomani dell ' armi
stizio del 26 gennaio 1814 e della connessa convenzione firmata in Napoli il 3 
febbraio dal ministro degli Esteri napoletano duca del Gallo e dal plenipoten
ziario inglese lord William Bentinck. La convenzione, infatti, oltre a statuire 
tra le due nazioni la cessazione delle ostilita e l'impegno ad allearsi perle ope
razioni militari da svolgere sul territorio italiano, contemplo anche «un com
merce libre de toute marchandise non prohibée» 1

• Per questa ragione, quasi un 
anno dopo, i ministri napoletani al Congresso di Vienna avrebbero affermato 
che non si era convenuto «un simple armistice, mais l'équivalent d'un état de 
paix»2. 

Ad una condizione di pace rimanda anche Colletta laddove sostiene che, 
in un 'Italia «Scontenta del presente, certa di servitu per l 'avvenire», «sola
mente in Napoli, al mutar di política , al vedere i porti e i mercati abbondare 
di merci inglesi, rare e desiderate per otto anni, cambiarle co' prodotti della 
terra che quasi senza prezzo marcivano, [ ... ] il popolo tra maraviglie, guada
gni e grandezze, rallegravasi e sperava»3 . E sentimenti analoghi suscito, ne l
le province adriatiche, la ripresa dei rapporti commerciali con I 'Austria . 

l. 11 testo della convenzione in Weil (1902, t. III , pp . 643-644). Sullo spirito con cui 
l'lnghilterra aderl alle pressioni austriache per la firma dell 'armistizio con Mural («to make 
the best of abad bargain») , Johnston (1904, pp. 264-274) . Sugli eventi politico-diplomatici 
del periodo, Valente (1941 , pp. 333-379). 

2. Perché «non-seulement il fut convenu qu ' il y aurait cessation entiere d'hostilités 
j ... J mais il fut déclaré que tous leurs ports seraient ouverts au commerce et au pavillon 
des deux nations», 11 duca di Campochiaro e il príncipe di Cariati al visconte Castlereagh , 
Yienna 29 dicembre 1814, riportato in Miscel/a11eous papers; also treaties with foreign 
powers, and papers re/ating to Genoa, Ita/y, Naples, Papal Authority , and the slave fra
de . Session 8 November 1814-12 July 1815, vol. XIII ; s.l. s.d. , Papers relative to Naples , 
p. 57. 

3. Colletta, (1834) , vol. TI , pp. 189-190. 
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Quando, nel dicembre del 1813 - si noti: prima che l'alleanza austro-napole
tana fosse formalizzata4 

-, il console generale austriaco reinsedio gli ex-vice
consoli di Molfetta e di Brindisi, la notizia desto «l'allegrezza» dei pugliesi, 
«quasi ciü fosse segno indubitato della pace, e della conseguente apertura di 
commercio»5. 

In realta, nel Regno di Napoli, in questo scorcio di eta napoleonica, pace e 
commercio assunsero connessioni peculiari. Non fu la pace - una pace stipula
ta - a generare la «conseguente» ripresa del commercio, come nella ragione
vole supposizione dei pugliesi appena citata6

. Fu invece il commercio a fare, 
con le parole dei ministri napoletani, da «équivalent d'un état de paix», ovvero 
a simulare (e a tentare di provocare) una pace mai conseguita da Murat. Que
sto singolare rapporto trapace e commercio, che accompagna le principali vi
cende politiche dell 'ultimo periodo murattiano, nel suo svolgersi compone uno 
scenario pii:t vasto e, allo stesso tempo, meno sfocato, meno "ambiguo" o 
"contraddittorio"7

, delle priorita e degli strumenti messi in campo da Murat tra 
l'autunno del 1813 e la primavera del 1815. Di piu, attorno alla linea del com
mercio la tanto insistita dispersione delle iniziative murattiane appare meno 
evidente, si profila anzi una possibile lettura unitaria nella quale gli obiettivi 
politici concordano con gli economici, ed entrambi i fattori sembrano conci
liarsi con motivi meramente ideali. 

4 . Stipulata I' 11 gennaio, fu ratificata iJ 5 marzo (Yalente , 1941, pp. 352 e 356). 
5 . Gli intendenti ne informarono il ministro dell'Interno, chiedendo Jumi sui rapporti 

con !'Austria con cuí, a quanto sapevano, il Regno era in guerra. ll ministro rispose laconi
camente che Je «intenzioni di Sua Maesta» erano che i bastimenti austriaci potessero «ap
prodare senza ostacolo alcuno» [Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti ASN), Mini
stero dell'lnterno (MI), I inv ., b. 2142, fase . 12, 29 dicembre 1813 e 5 gennaio 1814]. An
cora a fine gennaio, sul medesimo dubbio elevato , stavolta, da! ministro di Guerra e Marina , 
il ministro degli Esteri ammise di non poter rispondere «con tutta I' estensione» che I' inter
rogativo avrebbe meritato, ma di poter dire «nel modo il piu officiale» che il re voleva che 
«i l Padiglione Austriaco , il Commercio, e gl ' interessi tutti dell'Impero Austriaco, e dei sud
diti di que! Monarca, [fossero] trattati nei Suoi Stati colla massima amicizia, e col piu parti
colare riguardo», ASN, Ministero degli Affari Esteri (MAE) , b. 5401 , fase . 1110, 29 e 30 
gennaio 1814. 

6 . E come avrebbe osservato Carolina Murat - «Le libre commerce suppose et constitue 
un état de paix parfaite» -, esprimendo a Gallo il suo dissenso sull'inclusione del libero 
commercio tra le condizioni dell'armistizio con l'Jnghilterra. L ' armistizio , al contrario di 
un trattato di pace, non avrebbe implicato il riconoscimento di Murat come re di Napoli; se
cando la regina, pattuire in quella sede il libero commercio significava perdere un potente 
strumento di pressione per indurre l 'Inghilterra a stipulare la pace (Carolina a Gallo , 2 feb
braio 1814, cit. in Espitalier, 1910, p. 343). 

7. Da ultimo, di «ambiguita spasmodica» parla ripetutamente De Lorenzo (20 l l, pp. 
299 e 317); di «una política contraddittoria e ambigua» ha scritto anche Villani ( 1978 , p. 
133); magia Blanch attribuisce a Murat una «volanta [ .. . ] perplessa , perché contradditto
rie erano le cose che egli voleva», Blanch (1819), vol. I , p. 302 . In controtendenza (ma 
tullo in negativo) il Mural coerentemente «self-seeking opportunisl» di Davis (2006 , p. 
261). 
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2. Lo sblocco continentale 

L' 11 novembre del 1813, a Napoli, sano emanati due decreti che abbassano 
i dazi d' importazione sui coloniali e su altri prodotti tipicamente inglesi e con
sentono ai bastimenti di bandiera amica o neutrale di «approdare liberamente» 
nei porti del Regno e liberamente ripartirne, scaricando e caricando merci 
«senz'altra previa autorizzazione»8 . Si sancisce in tal modo, «d ' un trait de plu
me»9, «la fine del blocco continentale» 10 • 

«Cette mesure antifrarn;:aise doit nécessairement me brouiller avec l'empe
reur Napoléon», avrebbe detto Murat al diplomatico austriaco Mier annuncian
dogli la pubblicazione dei decreti: «man partí est pris, je veux suivre la marche 
des puissances alliés et me joindre a leur systeme» 11 . La trahison si sarebbe 
perfezionata solo in gennaio, con le alleanze stipulate con !'Austria e con la 
Gran Bretagna, ma la svolta politica era gia iscritta ne! tradimento commercia
le12. Forse finanche dettata da! tradimento commerciale. Louis-Antoine de 
Bourienne - amico, segretario, minjstro di Napoleone, e convinto assertore 
della dannosita del sistema continentale, tanto da definirlo «mon grand cheval 

8. 11 Decreto contenente una riduzione de' diritti dogana/i sopra molti descritti generi , 
nº 1959, elenca 66 articoli, tra i quali cotone filato, zucchero, caffe, pepe, cuoio , legni, 
gomme, pesce secco e salato; inoltre, abolisce iI doppio dazio introdotto con decreto nº 
1242 del 13 febbraio 1812. II Decreto in favor del commercio col/e Potenze amiche e neu
trali, nº 1957, oltre ad aprire alle bandiere neutrali, abolisce i certificati d'origine delle mer
ci e ogni altra speciale procedura di controllo connessa all'applicazione del blocco conti
nentale sull'esportazione dei prodotti regnicoli e sull'importazione o riesportazione di 
«qualsisieno prodotti del suolo, di pesca e di derrate». Si noti che, interpellato da! direttore 
dei dazi indiretti riguardo ai numerosi «dubj» suscitati dalla laconicita dei decreti, il mini
stro delle Finanze chiarl che le agevolazioni andavano interpretate ne! senso il piu estensi
vo: ad esempio , i prodotti «del suolo» e «della pesca» potevano provenire da «qualunque 
nazione»; e il doppio dazio era abolito non solo per i prodotti elencati nel decreto ma per 
«tutt ' i generi , che vi erano assoggettati». Non risulta se e come abbia risposto al quesito su 
quali fossero , di preciso, le bandiere amiche e neutrali [ASN, Ministero de lle Finanze (MF), 
b. 1285 , fase. 2439, 22 e 27 novembre 1813]. Si noti anche che nella bozza del decreto nº 
1957 figura un articolo, poi cassato, che limitava al porto di Napoli la possibilita di immet
tere generi di privativa (ASN, Collezione delle leggi e decreti originali, b. 73 , ff. 160-161 ). 
Ció fa ipotizzare una rapida progressione, in seno al governo, riguardo all'ampiezza della 
liberalizzazione da attuare . 

9. Weil (1902 , t . IJI, p. 34). 
10 . Tarle (1950, p. 188). Su! sistema continentale, con il classico Crouzet (1958), il re

cente Aaslestad-Joor (2015). 
11. Rapporto del conte Miera Metternich , 16 dicembre 1813 (riportato in Weil , 1902, t. 

IT, p. 536). 
12. Come rivendicato durante il Congresso di Vienna, ad attestare la continuita e coe

renza della fedelta di Murat alla coalizione: «il signala son changement de politique envers 
la France par un Ordonnance du 11 Novembre 1813 qui révoquoit les décrets Fran~ais con
traires au Commerce Anglais», Mé111oire Historique sur la Conduite Politique et Militaire 
de S. M. le Roí de Naples, depuis la bataille de Leipsic. jusqu'cl la Paix de París, du 20 
Mai , 1814 l 1814], in Miscellaneous papers, cit. , p. 21. 
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de bataille» 13 - racconta che, dopo aver persuaso il príncipe reggente di Svezia 
(ed ex generale di Napoleone) Bernadotte a revocare il blocco, aveva trovato 
anche Murat «plus que disposé a suivre mes conseils [ ... ]. C'est en effet le sy
steme continental qui a séparé la cause de Murat de la cause de l'empereur, et 
qui [!'Ja contraint [ .. . J a chercher des alliances parmi les princes en guerre 
contre la France» 14 . 

Certo, distinguere, nell'abbandono del sistema continentale, le ragioni eco
nomiche dalle politiche e esercizio ímprobo se non improprio. 11 blocco era 
strutturalmente anche político, e sul duplice piano, politico ed economico, coa
gulo in tutta Europa timori, malcontento, opposizioni al disegno imperiale na
poleonico15. La brochure di Schlegel Sur le systeme continental e il De !'esprit 
de conquéte di Benjamin Constant, due tra i piu virulenti attacchi mossi a Na
poleone da! circolo di Coppet, sono opere di propaganda a favore di Bernadot
te che, rispettivamente, aprono e chiudono la fase in cuí Mme de Stael e i suoi 
intellettuali riposero ne! reggente di Svezia le maggiori speranze per la costru
zione di un'alternativa política all'imperatore 16 . 

Appare nondimeno necessario, questo esercizio di distinzione, di identifica
zione delle ragioni dell'economia, che raramente figurano nena ricostruzione 
storica e, quando lo fanno, non assumono dignita di chiave interpretativa, risul
tando perlo piu sussunte e come disciolte nelle ragioni della politica17 . Una su
bordinazione dell'economico al politico, e sovente al dinastico, che si riscontra 
gia nelle interpretazioni coeve. Si rileggano le annotazioni del diarista napoleta
no Cario De Nicola. Nei primi giorni di novembre del 1813 si accavallano le 
voci piü disparate sulle sorti delle armate francesi e dello stesso Murat in Ger
manía, poi, improvvisa, giunge la notizia del ritorno a Napoli del sovrano. 
«Addl 8. Abbiamo una novita veramente stupenda. Si assicura che il Re appena 
arrivato disse, che conveniva aprire i porti agl'Inglesi». Il 9 e ancora una nuova, 
"stupenda" politica economica: «il Re disse chiaro che il Regno di Napoli ab
bondando di generi poteva essere ricco col commercio, mentre la guerra lo im
poveriva, e per[ci]o s'era determinato ad essere neutrale con tutti, ed aprire i 
p01ti al commercio». ll 10, invece, dopo la pubblicazione sulla stampa locale dei 
«dettagli» sulla débácle napoleonica a Lipsia, «la venuta improvvisa di re 
Gioacchino, e le voci sparse di neutralita per parte sua ed apertura di commercio 

13. Bourienne (1829) , vol. IX, p. 28. 
14. Ivi, pp. 25-28, cit. in Mascilli Migliorini (200 l , p. 581 ). Bourrienne fa risalire la sua 

opera di persuasione di Murat al marzo del 1811. Sulla sua influenza su Bernadotte si veda, 
dei Mémoires, il volume VIII, pp. 291-296. 

15. Cfr. Mascilli Migliorini (2001, pp. 338-341 e 344) . 
16. Schlegel (1813); su Schlegel propagandista di Bernadotte, sul ruolo della de Stael 

nella redazione e sui precedenti intellettuali dell 'opera, Paulin (2016, pp. 356-361). Con
stant (1814); Hasselrot (1952); sul commercio come «civilizing agent» e sull'opposizione 
guerra-commercio nel De /'esprit de conquéte , Mitchell Lee (2002 , part. pp. 119-128). 

17. Definendo, ad esempio, l' abrogazione del blocco continentale un «gage [di Murat a 
Bentinck] de sa bonne volonté» , Tularcl ( 1983, p. 342) . 
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cogl'Inglesi» non sono piú storia del re e dell'economia del Regno di Napoli ma 
del «disordine in cui si trovano gli affari di Napoleone in Germanía», e della 
conseguente urgenza di Murat «di riparare quanto poteva ai suoi guai . Ecco dun
que perché [ ... ] aveva cercato di aprire il commercio con gli Inglesi» 18

• 
Dal Diario di De Nicola alla piú recente storiografia, il "perché" dell' abro

gazione del blocco continentale - come dell' alleanza con gli anglo-austriaci e 
dell 'adesione alla causa unitaria e indipendentista italiana - starebbe ne! tenta
tivo di Murat di "salvare il trono" 19

, di passare dalle (probabili) schiere dei 
vinti a quelle dei vincitori prima del crollo di Napoleone. E tuttavia possibile 
che il crollo temuto come imminente fosse quello dell'economia del Regno, e 
che le sconfitte militari abbiano creato le condizioni pil1 favorevoli - grazie al 
peso decisivo che in que! frangente l 'Imperatore (al pari degli alleati) attribui
va ali' esercito napoletano20 

- per infirmare il blocco senza provocare la rottura 
con Napoleone. E possibile, cioe, che in misura non trascurabile sía stata l'e
conomia napoletana a indurre Murat a smettere i panni di maréchal de l' empi
re21 per essere roi a part entiere22. 

L' ipotesi pare avvalorata sia da! fatto che Murat, prima di rientrare in Ita
lia, concorda con l'lmperatore un qualche provvedimento economico-finan
ziario; sia da! tono e dai contenuti di una lettera con cuí , una ventina di gior
ni dopo, il 12 novembre, gli trasmette il decreto sul commercio coi neutri ap
pena emanato: 

quand bien me me je n 'aura is pas eu votre assentiment avant mon départ de l 'Armée, -
gli scrive - la nécessité, le besoin de mes finances, le vreu de mes sujets exprimé avec 
trop d'énergie m'aurait forcé a cette mesure. Vous remarquerez qu'il ne s'agit que de 
denrées coloniales et que les marchandises continuent a etre prohibées23

. 

Non e dato sapere a cosa Napoleone avesse dato il suo «assentiment»; s1 
intuisce pero che, quali che fossero i termini, Murat li aveva superati . 

18. De Nicola (1999) , vol. Il , pp . 658-660. 
19. Cfr. per tutti De Lorenzo (2011 , pp. 273-285), dove pure si rileva la necessita di 

«non sottovalutare», da un lato , il mortificante rapporto sia personale sia istituzionale di 
Murat con Napoleone, dall'altro, la progressiva affermazione, negli ambienti di governo e 
nello stesso Murat, di una «dimensione napoletana» cui orientare l'azione e delle idee indi
pendentiste e unitarie, che tuttavia , si conclude, avrebbero fornito a Murat solo «l'ammanto 
ideologico» alla sua «fondamentale preoccupazione: conservare il trono». Altri studiosi, se
gnatamente Tulard (l 983) , reputano invece «le reve italien» di Murat decisivo e radicato 
nella sua esperienza diretta delle rivolte e delle aspirazioni indipendentiste non solo italiane. 

20. Cfr. Weil (1902, t. III , pp. 33-34) . 
21. Bourienne (1829), p. 28, dove conclude , con riguardo all'abbandono del sistema 

continentale e alla conseguente ricerca di alleanze alternative , che «le maréchal de I'empire 
a eu tort: mais le roi de Naples a eu raison». 

22 . Tulard (1983, p. 225) . 
23. Archives nationales , París (ANP) , 31 AP 6 , registre 20, f. 233 , nº S, Murat a Napo

leone, Napoli , 12 novembre 1813 . 
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3. La ragione economica 

Quanto meno e evidente che, nell'adesione al «systeme» anglo-austriaco, 
piu esattamente, come si vedra, al «systeme de l' Angleterre»24 maturata sul fi
nire del 1813, la volonta di conservare il trono si salda con l'urgenza tutta eco
nomica di riattivare i traffici internazionali. Sintomaticamente, fin da novem
bre il governo napoletano si propone di negoziare con l'Inghilterra, insieme al
l'armistizio, «quelques arrangemens préliminaires pour le commerce des deux 
pays»25 . 11 Regno era allo stremo26 , le relazioni commerciali con la stessa 
Francia problematiche27

, la vigilanza anglo-sicula delle coste meridionali un 
ostacolo permanente agli scambi anche interni28 . Il blocco comportava, inoltre, 
pesanti ricadute finanziarie: in particolare, con la ridotta capacita contributiva 
della popolazione, scarsi introiti doganali, per la fiacchezza delle relazioni 
commerciali come per gli effetti diretti e indiretti del!' impianto daziario impo
sto dalla Francia, che richiedeva, da un lato, una tassazione molto bassa sui 
tessili franc~si - che quindi, pur largamente importati, rendevano poco al Te
soro; per di piu, come francesi erano illegalmente importati anche i tessili 
svizzeri e tedeschi - e, dall'altro, dazi proibitivi sui coloniali, che pertanto era
no oggetto di un intenso contrabbando. Murat aveva ripetutamente chiesto al
l'Imperatore di poter rivedere le condizioni del blocco, di variare i dazi, di 
commerciare con e tramite le nazioni neutrali, ma le sue istanze erano state si
stematicamente frustrate. 

Purtroppo non si puo documentare adeguatamente il processo di elabora
zione dei decreti del 181329 . Stando al rapporto del!' ambasciatore francese a 
Napoli Durant - ma la citata lettera di Murat a Napoleone lo conferma - , il re 
sarebbe rientrato da Lipsia con la convinzione che il sistema continentale fos
se giunto al capolinea, e che occorresse agire immediatamente per «établir sur 
des bases solides» la «prospérité intérieure» del Regno. Intervenuto durante il 
Consiglio di Stato ordinario del 5 novembre, Murat non avrebbe detto «ríen de 
plus» ai suoi ministri, incaricandoli pero di predisporre i provvedimenti da 

24. V. infra, par. 6 Commercio e potere marittimo. 
25. Rapporto del conte Miera Metternich, cit., p. 539. 
26. Cfr. per il profilo economico-finanziario che segue, se non diversamente indicato, 

Valen te (1941, pp. 299-31 I); Villani (1978, pp. 105-107 e 130-149); Melita (l 999, pp. 146-
172); Ermice (2005, pp. 78-79 e 82-86); Davis (2006 , Cap. 8, The Costs of Empire). 

27 . E noto il caso del doppio dazio imposto in Francia nel 1810 sul coto ne «coloniale», 
cui fu sottoposto anche il cotone prodotto nel Regno di Napoli ; meno noto il decreto impe
riale 31 dicembre 1810 che impose ai bastimenti napoletani (tra altri) di ripartire dai porti 
francesi con almeno meta del carico composto di seterie francesi (ASN, MI, II app ., b . 
1864) . 

28 . Basti dire che solo «dopo !' apertura del commercio» si comincio a trasportare via 
mare il tabacco da Lecce a Napoli , ASN, MF, b. 2732, Consiglio speciale delle rendite pub
bliche, 22 luglio 1814. 

29 . I Verbali del Consiglio dei ministri citati in proposito da Angel a Va lente ( 1941) 
sono andati distrutti nel 1943; infruttuosi i sondaggi condotti nei fondi dei ministeri dell ' In
terno e delle Finanze. Si veda tuttavia quanto osservato supra , nota 8. 
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adottare30 . Quattro giorni dopo, durante un «Consiglio straordinario dei mini
stri, nel quale ven[ivano] denunziate Je esigenze improrogabili del paese, rovi
nato dal blocco continentale non meno che dallo stato continuo di guerra»31 , il 
ministro dell'Interno Zurlo proponeva Ja liberalizzazione del commercio coi 
neutri. 11 ministro delle Finanze Mosbourg gli si associava, chiamando pero il 
sovrano a valutarne J' opportunita, «tene[ndo] presenti i rapporti politici [ ... ] 
coll'Impero Francese»32

. Se ne potrebbe dedurre che, benché l'impatto politi
co della liberalizzazione fosse evidente, il suo "perché" risiedesse altrove, nel
Je questioni di competenza dei due ministri; i quali, d'altra parte, non auspica
vano affatto ricadute politiche, se e vero che, due mesi dopo, sarebbero stati 
contrari all'uscita del Regno dall 'orbita napoleonica33

. 
Quel che invece si puo ben documentare e che il commercio estero - «la 

base e J' indice della pros perita pubblica» secando Zurlo34 
-, oggetto da! 1810 

di rilevazione statistica permanente35
, aveva prospettato una situazione partico

larmente allarmante pochi mesi prima della svolta di novembre, nel maggio 
del 1813, quando, completara J'elaborazione dei dati sull'import-export del 
1812, si era registrata una «esorbitanza» delle importazioni sulle esportazioni, 
ovvero un disavanzo, di ben 19,7 milioni di lire36 , per un 90 per cento, aggiun
giamo, imputabile agli scambi con Ja Francia, come emerge dalla speculare 
impennata positiva del saldo francese (cfr. Tab. 1 ). Zurlo aveva inoltrato i dati 
al Consiglio di Commercio, esortandolo a «escogitare i mezzi» per «dare al 

30. Durant al duca di Bassano, 9 novembre 1813 , cit. in Weil (1902, t. Ill, p. 7) . II reso
conto di Mier rimarca lo spirito autonomista del discorso di Murat e l'effetto che produsse 
sulla popolazione: «la maniere avec laquelle il parla au Conseil d'Etat sur son projet d 'ou
vrir les ports du royaume et d ' agir indépendamment dans le sens que l'exigent les intérets 
de son pays, avoit électrisé tous les Napolitains et fait espérer le prompt retour de l'état flo
rissant de ce pays et de son indépendance» (Rapporto del conte Miera Metternich, cit., p. 
530). 

31. Valente (1941, p. 345). 
32. Verbale del Consiglio del 9 novembre, cit. ivi, p. 252. 
33. Sull 'opposizione di Zurlo, v. V atente (1941, p. 351); quanto a Mosbourg, dopo l'a

pertura delle ostilita con la Francia si climise, climissioni rifiutate e traclotte in un congedo di 
tre mesi (Tularcl, 1983, p. 351). 

34. ASN, MI, Il app., b. 1864, fase. 18 , 11 ministro clell ' lnterno alla Camera di Com
mercio , s.d. ma 1810. 

35. Piu esattamente, e a partire dal 181 O che i «bilanci doganali», fino ad allora utiliz
zati nel Ministero delle Finanze per controllare i conti dei bureaux periferici, cominciano a 
essere trasmessi anche al ministro dell'Tnterno e da questi utilizzati per «essere al giorno» 
dello stato delle relazioni commerciali con l'estero e della «Nazionale floridezza» (ASN, 
MF, b. 1259). 

36. ASN, MI, lT app., b. 467. Al cambio di 4,4 lire per ducato , circa 4,5 milioni di du
cati, un passivo impressionante, superiore al gettito ricavato, in quello stesso anno, dai dazi 
doganali e di consumo, che, sommati, resero meno di 4 milioni ; gli introiti totali dello Sta
to furono di poco inferiori a 20 milioni di ducati ([D. Winspeare], Voti de' Napolitani. Ri
sposta a' giornali di Sicilia de' 14 e 17 ottobre 1814, Napoli, s.e., 1814, p. 75 ; l'attribuzio
ne a Winspeare di questo testo filomurattiano (pubblicato durante la «guerra dei scritti» di 
cui si dira infra), e in C. D' Elia ( 1992, pp . XXXI e 234n.) . 
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piU che sia possibile riparo» a un «cosl rilevante disordine perlo Stato», e ave
va indicato, in concreto, due ambiti di proposta: «qualche sostituzione di gene
ri nazionali in vece di quelli esteri e [ ... ] l'estrazione di nostre derrate al piu 
che si possa»37

. Due mesi dopo, in luglio, si era inferto un primo, contenuto 
colpa al blocco continentale: erano stati revocati gli stringenti vincoli all 'e
sportazione di grano introdotti nel 1811 in chiave anti-britannica38 . 

Tab. 1 - lmport-export della Francia col Regno di Napoli (infrancs) 

Anno lmport Export Saldo 

1806* 6.528.877 1 .661 .059 -4.867.818 
1807 4.085 .152 1.397.655 -2.687.497 
1808 3.424.638 2.538 .608 -886.030 
1809 5.557 .500 3.861.100 -1.696.400 
1810 13 .725 .300 12.014.700 - 1.710.600 
1811 10.061 .000 19.011 .800 8.950 .800 
1812 10.422.500 28.627.800 18.205.300 
1813 l 1 .701.100 16.262.900 4.561.800 
1814 5 .951.000 4.042.600 -1 .908.400 
1815 3.629.900 2.900.500 -729.400 

Fon te : ANP, F 12 251, Résumé général de la valeur tata/e du Commerce de l'Empire 
fra111;ais avec chaque Puissance pendan! l ' année .. ., ad anno. 
'~ 15 mesi (« 1806 et 100 jours de 1 'an 14» ) . 

Ma, per cancellare il pesante disavanzo e dare fiato all'economia, occorre
va una terapia d'urto, che non poteva non passare per un allargamento dei mer
cati di sbocco per le produzioni del Regno. Era necessario vareare i confini 
(imposti dal blocco) delle «potenze amiche e alleate» - confini sempre piu an
gusti man mano che il sistema imperiale si sfaldava39 

- assicurando una corni
ce giuridica certa e condizioni commerciali favorevoli alle nazioni neutrali. Per 

37 . ASN, MI, II app. , b. 467 . Si cita dalle tre ministeriali inviate al Consiglio - compo
sto dai membri della Camera di Commercio assieme ad altri negozianti indicati dal ministro 
- il 20 marzo (con il disavanzo relativo ai primi due trimestri del 1812), il 12 maggio (idem 
per il terzo trimestre 1812) e il 21maggio1813 (idem per il quarto trimestre 1812). In que
st'ultima sta il riferimento al «cosl rilevante disordine per lo Stato», ma cancellato, cioe 
scritto in bozza ma non indirizzato al Consiglio, intuibilmente per l 'implicita critica al si
stema continentale che conteneva. 

38. In virtu del d. 22 agosto 1811 (non pubblicato nel Bollettino, la notizia e in ASN, 
MF, b. 1259, 2 ottobre 1811) l 'esportazione poteva avvenire solo sotto bandiera nazionale, 
francese o italiana, su legni di portata non maggiore di 60 tonnellate e con destinazione 
esclusiva perla Francia o il Regno ltalico. TI d . nº 1853 del 22 luglio 1813 sospese tali vin
coli fino al 1 º clicembre, falta salva la destinazione per «paesi amici o alleati». 

39. Particolarmente grave, sollo il profilo commerciale, il passaggio dell' Austria al 
fronte antinapoleonico, avvenuto nell 'estate del 1813 . 
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il cuí tramite, evidentemente, si sarebbe riagganciato il fondamentale mercato 
inglese40 . 

La manovra di novembre41 appare, in tal senso, oltre che necessaria, per cosl 
dire chirurgica laddove non abroga le regale del blocco sulle immissioni di ma
nufatti. Gli obiettivi perseguiti erano «I'esportazione del nostro superfluo» e l'e
mersione delle importazioni illegali, gli strumenti adottati la libera immissione e 
il ribasso daziario sui soli «prodotti del suelo e della pesca», alcuni dei quali 
erano fortemente richiesti (e contrabbandati), in particolare i coloniali, dunque 
di sicuro smercio per i partner commerciali che si intendevano attrarre che, au
spicabilmente, avrebbero a loro volta riempito le stive di prodotti del Regno. 

Tab. 2 - Variazioni dei prezzi correntia Napoli dopo l'abrogazione del blocco (n11111eri in
dice: 12 novembre 1813=100) 

Prodotto 7 gennaio 1814 Gennaiojebbraio 1815 

zucchero Havana 47 29 
caffe del Capo 47 28 
cuoi Buenos Aires 96 82 
ferro 95 68 
stoccafisso 87 64 

grani duri 105-110 151 
olio di Gallipoli 113 188 
seta appalto 105 137 

Fonti: elaborazione da ANP, AE B111 400, Prix courant des marc/zandises (prezzi del 12 no
vembre 1813 e del 7 gennaio 1814) , e ASN, Mi, b. 2142, fase. 28 , Vendite settimanali, li
stini nº l 8-25 (media dei prezzi di gennaio e febbraio 1815). 

40 . L'ambasciatore Durant colse questo intento ancor prima che i decreti fossero pub
blicati, presagendo anche che la breccia cosl aperta nei «nreuds qui attachent Naples a 
I'Empire» si sarebbe presto allargata: «le commerce anglais, admis d'abord sous pavillon 
neutre, le sera bient6t sous le sien» (Durant al duca di Bassano, cit.) . In generale , la con
nessione bandiere neutrali-commercio inglese era data per scontata: per restare al caso in 
esame, fu notata in un rapporto sui decreti dell' 11 novembre stilato pochi giorni dopo a Mi
lano, secando cui «les neutres sont les Américains, les Turcs , les Barbaresques. Mais les 
éxpeditions [ ... ] sont réellement faits par les maisons anglaises de Malte, de Sicile et de Gi
braltar», ANP, AF IV 1684, Bulletin Commercial, Milano 23 novembre 1813 , cit. in Weil 
(1902, t. III, p. 120). 

41. L'l l novembre 1813, oltre ai due sopra citati - !'apertura alle bandiere neutrali e i 
ribassi daziari sui coloniali -, furono emanati altri due decreti «che agevolano il commer
cio» (ASN , MF, b. 1285, fase. 2439, JI ministro delle Finanze al diretlore dei dazi indiretti, 
12 novembre 1813): fu prorogata al 1 º giugno 1814 ed estesa a pasta lavorata, legumi e gra
none la sospensione dei vincoli all'esportazione decisa in luglio per il grano (d. nº 1958, 
che inoltre vieta l'esportazione di orzo e avena fino a nuovo ordine) , e fu abbassato il rela
tivo diritto di tratta (decreto non pubblicato nel Bollettino, lo si veda in ASN, Collezione 
del/e leggi e decreti originali , b. 73, f. 56) . Contestualmente furono sospesi i pagamenti per 
il mantenimento delle truppe francesi ne! Regno, altro impegno onerosissimo, vanamente 
con tes tato da Murat negli anni preceden ti (ANP, 31 AP 27 , dr. 579/ l , Mosbourg a Murat , 
16 novembre 1813; Valente , 1941, pp. 308-311) . 
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L'intento di accrescere il gettito finanziario e tuttavia palese: i ribassi sono 
significativi, ma i dazi restano assai superiori a quelli in vigore nel 1809 (cfr. 
Tab. 3), e un ulteriore aggravio «indirecte» e introdotto a fine dicembre, quan
do si decreta una tariffa delle tare unanimemente reputata iniqua (dai nego
zianti, dai doganieri, negli stessi ambienti ministeriali) per i defalchi irrisori 
che prevede42 . Malgrado cío la manovra - amplificata, dal febbraio 1814, dalla 
convenzione con l'Inghilterra - funziona, inducendo l'immediata ripresa del 
commercio internazionale del Regno d 'esportazione e d 'importazione43 , segno 
dell 'en tita delle scorte che si erano andate accumulando e della notevole pres
sione della domanda interna per la riapertura delle frontiere. 

4. La bandiera del commercio 

A fine novembre il «Giornale italiano» di Milano riferisce che in Napoli 
«sono usciti vaij decreti, in data dell' 11 corren te, relativi al commercio»44 . 
Rien de plus, avrebbe probabilmente chiosato Durant. In realta, la notizia dei 
ribassi daziari e della liberalizzazione del commercio coi neutri era gia circo
Jata, per meglio dire, era gia esplosa negli ambienti commerciali milanesi, ac
cendendo la speranza che anche nel Regno d'Italia fossero in procinto di esse
re abbracciate Je «sane idee di amministrazione finanziaria e di economía polí
tica» adottate nel «vicino» Regno di Napoli . 11 blocco, protestavano i nego
zianti, avvilendo i prezzi delle derrate, provocava «la miseria pubblica e priva
ta», mentre «il ritorno a un sistema razionale» avrebbe assicurato, col maggior 
valore delle produzioni, l'incremento dei redditi agricoli, del lavoro, del credi
to, degli affari45 . 11 viceré Eugene de Beauharnais, gia alle prese con le "idee" 
indipendentiste e unitarie che Murat aveva apertamente sostenuto lungo le tap
pe italiane del suo rientro da Lipsia a Napoli, doveva ora fronteggiarne anche 
Je "idee" economiche46 . 

42. Decreto con cui son fissate le tare sulle 111erca11zie si nazionali che jorestiere, nº 
2007, 23 dicembre 1813 . La tariffa era stata mutuata da quella francese, nella consapevo
lezza che avrebbe provocato «une augmentation considerable des droits sur plusieurs arti
cles», ASN, MF, b. 1303, fase. 591, Rapport a son exce/le11ce le Ministre des Finances. Sur 
le no11vea11 tarif des tares, Napoli, marzo 1814. L'incartamento contiene decine di istanze 
presentate dai negozianti per ottenere maggiori defalchi, nonché l'iter di revisione della ta
riffa fino alle riforme di agosto e novembre 1814 di cui si dira infra. 

43. V. i11fra , testo e note 94-95. Per gli effetti su! mercato serico e, perle importazioni, 
su quello dello zucchero , Ciccolella (2005 , pp. 350-351) e Ciccolella (2004, pp. 293-310) . 

44. «Giornale italiano», nº 333 , 29 novembre 1813. 
45 . ANP, AF IV 1684, Bulletin Commercial, cit. , qui ripreso nella traduzione italiana di 

Tarle (1950, p. 188). 
46. lbidem. In febbraio sarebbero state consentite le importazioni dalla Svizzera e ribas

sati i dazi sui coloniali, con provvedimenti comunicati «confidenzialmente» agli interessati 
(ibídem., e «Giornale italiano», nº 115 , 25 aprile 1814, L 'incaricato interina/e del portajo
glio del/e finan ze). 
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Non e un effetto inatteso: i decreti di novembre regolano solo Napoli ma 
parlano all'Italia tutta. Preannunciano, col libero commercio, quella pace uni
versalmente auspicata, e particolarmente invocata da Murat, che l 'Imperatore 
si ostinava a non fare: 

Sire - e ancora Murat, ancora il 12 novembre, in una seconda lettera a Napoleone sui 
decreti appena emanati - [ ... ] J'ai été véritablement forcé a prendre cette mesure , sur
tout dans un moment oi:l le dernier Bulletin vient de jeter !'alarme non seulement dans 
mes états , mais encare dans toute I'ltalie. 11 est bien nécessaire que la paix ou I'espoir 
d'une prochaine paix, vienne arreter !'esprit de vertige qui vient s 'emparer de toutes 
les tetes Ita! iennes47 . 

L'apertura commerciale e un veicolo di propaganda politica , di attestazione 
delle «idee liberali e generase di Re Gioacchino»48

, dentro e fuori i confini del 
Regno, e, dopo l'adesione alla coalizione antinapoleonica, e anche motivo di 
esibizione dell ' alleanza con !'ex nemico inglese. E al commercio che si ricon
duce il senso dell ' armistizio con la Gran Bretagna che, d' altra parte , diversa
mente da! trattato con I 'Austria, e realmente a spiccata vocazione commercia
le. 11 messaggio trapela nelle sedi piu varie. 11 proclama di Giuseppe Poerio Ai 
popoli dei dipartimenti italici meridionali (Ancona 31 gennaio 1814) ascrive 
all'alleanza con la coalizione il «possesso provvisorio» di quei terrítorí da par
te di Murat e all'armistizio con l' Inghilterra «la liberta deí marí e le dovizie 
del commercio»49 . L'ordine del giomo di D' Ambrosio (Rimini 31 gennaio) an
nuncia con l'armistízío anglo-napoletano la riapertura all'industria, al com
mercio, alle arti dei porti italiani «fino al Po», e la conseguente abbondanza di 
cuí la popolazíone potra nuovamente godere50 . La tregua con Tunisi (26 mar
zo) e presentata come un evento «del piu alto interesse» perla navígazíone del 
Regno ora che l'alleanza con la coalizione, «e particolarmente [ . .. ] coll'In
ghilterra , [haJ ristabilito íl corso del nostro commercío maríttímo»51

• 
Ne! gennaio-marzo del 1814, via vía che, come convenuto con gli alleati, l' e

sercito murattíano risale l'Italia, avanza anche la liberta di commercio. 11 24 gen
naio, in Roma, all'atto dell ' insediamento del Governo provvisorío, Murat affer
ma che «la diminuzione della tariffa peri generi Coloniali e l'ape11ura de ' Porti 
alle Potenze amiche e neutrali, erano í prímí pegní che offeríva alla prosperita 
del commercio e dell'agricoltura»; e , «poche ore dopo», fa pubblicare un prov
vedimento che ha emanato que! giomo stesso in Napoli, col quale ha esteso i de
creti napoletani dell' 11 novembre ai dípartimenti di Roma e del Trasimeno52

• A 

47. ANP, 31AP6, régistre 20, f. 234 , nº 6, Murat a Napoleone, 12 novembre 1813 . 
48. IWinspeare], Voti de' Napolitani, cit., pp. 86-87 . 
49. Riportato in «Giornale político di Firenze», nº 16 , 5 febbraio 1814. 
50 . Riportato in Espitalier (1910, p. 404). 
51 . «Giornale italiano», nº 125 , 5 maggio 1814, Supplemento , su notizia da Napoli del 

23 aprile. 
52. «Giornale politico di Firenze» , nº 16, 5 febbraio 1814. JI giorno precedente, a Na

poli , una delegazione dei «principali proprietari» di Roma aveva chiesto a Murat tre cose: 
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fine gennaio, ad Ancona, si annuncia che Murat «proclama, e protegge la liberta 
del commercio marittimo e terrestre con tutte le potenze amiche e neutrali»53 , e 
si decreta in via generale per tutti i Dipartimenti occupati l'estensione della tarif
fa doganale napoletana sui coloniali54

• II 4 febbraio il maresciallo di campo Mi
nutolo notifica al «Popolo Toscano» la «prima grazia» di Murat, la riduzione dei 
dazi sui coloniali appunto, «prova evidente di sua Clemenza»55 . Il 6 febbraio il 
comandante Lechi des ta l' «universale gradimento» dichiarando: « Voi desiderate 
il ristabilimento del vostro Commercio; i vostri Porti saranno aperti immediata
mente»56. 11 20 febbraio, un giorno dopo la capitolazione francese, si dirama 
I '«annunzio ai commercianti» livornesi dell' imminente «risorgimento del [loro] 
commercio»: il porto e infatti dichiarato «aperto a tutti i bastimenti delle potenze 
neutrali, amiche ed alleate» di Murat57

• Due settimane dopo «tutti gli antichi pri
vilegj» del porto franco di Livorno sono ripristinati58 . 

Come nei proclami e negli atti ufficiali, cos} negli articoli pubblicati sulla 
stampa locale il "risorgimento commerciale" e associato al nome di Murat. E 
grazie alle «benefiche, energiche misure prese» dal re che «Va a riaprirsi il 
commercio, e vanno a risorgere in questo porto [di Livorno], e per conseguen
za nella Toscana tutta, quelle sorgenti d'industria, e di commercio che nei pas-

«L'allontanamento dei disastri della guerra, la collocazione de' Romani ne' diversi Impie
ghi , la facilitazione dello smercio de' nostri generi» (ibidem) . 

53. Nel citato proclama di Poerio. Merita osservare che l'argomento economico non era 
tipico dei numerosi proclami fatti all ' epoca, che pure utilizzavano un «linguaggio lnonJ 
esclusivo di una parte o dell'altra, ma da ascrivere a un patrimonio comune» (De Lorenzo, 
2011, p. 282) . 

54. Decreto dato in Ancona il 31gennaio1814, in «Giornale político di Firenze», nº 16, 
5 febbraio 1814. La settimana seguente, sulla notizia che «nel Regno d'Italia», su alcuni 
prodotti, in precedenza vigevano dazi minori, si precisa che la tariffa napoletana va applica
ta solo se piu vantaggiosa , «essendo nostra intenzione che le innovazioni fatte ridondino in 
vantaggio del Commercio e delle Popolazioni», decreto dato in Bologna , 7 febbraio 1814, 
in «Gazzetta di Firenze», nº 21 , 17 febbraio 1814. 

55. Al popo/o Toscano, Firenze 4 febbraio 1814, in «Gazzetta di Firenze», nº 21, 17 
febbraio 1814. 

56. Agli abitanti della Toscana, Firenze 6 febbraio 1814, in «Giornale político di Firen
ze», nº 17, 8 febbraio 1814. Cfr. anche il proclama del duca di Sant'Arpino Agli Abitanti 
de ' Dipartimenti dell 'Arno, dell'Ombrone, e del Mediterraneo, Firenze 11 febbraio 1814: 
«II Vostro Commercio quasi che estinto da una lunga catena di sciagure riprendera il suo 
vigore in seguito delle disposizioni che la Reale Munificenza adottera a vostro riguardo», in 
«Gazzetta di Firenze», nº 19, 12 febbraio 1814. 

57. «Questo e il preludio del risorgimento del vostro commercio , che molto non tardera 
a riprendere la troppo lungamente sopita sua attivita . Incoraggite pertanlo i vostri corrispon
denti a riassumere le anti che loro speculazioni, e siate certi che le cure del mio Sovrano, pa
rimente che le mie , tendono tutte a proteggere questo importante ramo della nazionale in
dustria, ed alla vostra comune felicita», 11 Maresciallo di Campo Minutolo , Livorno 20 feb
braio 1814, riportato in «Gazzetta Britannica», nº 21, 12 marzo 1814. Cfr. anche, di Minu
tolo, il proclama Livomesi!, Pisa 18 febbraio 1814, in «Gazzetta di Firenze», nº 23 , 22 feb
braio 1814. 

58. Decreto dato in Modena il 7 marzo 1814, in «Gazzetta di Firenze» , nº 33, 17 marzo 
1814. 
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sati tempi formarono la ricchezza di questo paese»59 . E «la paterna cura di un 
benefico Monarca» che, vento permettendo, consentira ai primi bastimenti di 
approdare per far «rifiorire il commercio»6º. Ed e per le «Savie munificenti 
provvidenze» del re che, finalmente, i bastimenti giungono in porto, con i loro 
ricchi carichi61

• 

La bandiera del commercio, pur meno vivacemente, continua a sventola
re nella primavera del 1814, lungo il percorso inverso dell'esercito napoleta
no, costretto, nei nuovi equilibri emersi dopo l'abdicazione di Napoleone, a 
restituire progressivamente quasi tutti i territori italiani ai loro antichi pos
sessori. In marzo i bastimenti francesi e italici appartenenti alle regioni oc
cupate da Murat e dai suoi alleati, sottoposti a embargo nel Regno dopo I 'a
desione alla coalizione antinapoleonica, sono autorizzati a ripartirsene 
«senz' alcuno ostacolo», nonché, se vorranno, ad «inalberare provvisoria
mente la bandiera Napolitana», «per cosl liberamente trafficare»62 • In mag
gio sono «messi in liberta» prima i bastimenti francesi e italici predati ma 
non ancora «giudicati», poi anche quelli per i quali era gia stata sentenziata 
la buona preda63

. 

5. Il commercio simulatore di pace 

La pace di Parigi (30 maggio) vede Murat escluso dal tavolo negoziale e le 
sue possibilita di sopravvivenza política rarefatte al punto che, in giugno, la 
messinese «Gazzetta Britannica» lo dileggia, 'informando' i suoi lettori che, 
«in compenso della perdita» del Regno di Napoli «che stlavaj per fare», avreb
be «ottenuto la sovranita dell'Isola di Baratteria»64

, l'inesistente governatorato 
che Cervantes immagina per Sancho Panza. II periodico e prontamente soppres
so da Bentinck65

, e tuttavia resta vero che l' «existence poli tique» di Murat, «qui 
avant la guerre avoit été reconnue par toutes les Puissances du Continent»66 , a 

59. Livonzo 19 febbraio , in «Gazzelta di Firenze», nº 23, 22 febbraio 1814. 
60. Livomo 3 marza, in «Gazzetta di Firenze», nº 28, 5 marzo 1814. 
61. Livorno 21 marza, in «Gazzetta di Firenze», nº 36, 24 marzo 1814. 
62. ASN, Mi, II inv., b. 506, Sulla domanda di varj capitani italici in Bari di inalbera

re paviglione napa/etano. Decisione genera/e di Sua Maesta per simili dimande de' Capi
tani Francesi o ltalici. Altra decisione pe' legni veneti e liguri, 16 e 19 marzo, 2 aprile e 7 
maggio 1814. 

63. lvi , 21 e 28 maggio 1814, in entrambi i casi con le spese a carico del padrone del 
bastimento. 

64. «Gazzetta Britannica», nº 47 , 11giugno1814. La Gazzetta aveva sarcasticamente 
controbattuto a un 'identica e speculare notizia pubblicata su! Monitore un paio di settimane 
prima, secando cui Ferdinando , «in compenso» del Regno di Napoli, aveva ottenulo le Iso
le lonie (v. De Nicola, Diario napoletano, cit., vol. II, pp. 730, 733-734 e 740). 

65 . Per aver pubblicato quell' «articolo non men falso che insolente», come riferito, tra 
gli altri, dalla «Gazzetta di Parma», nº 57, 16 luglio 1814. 

66. Mémoire Historique sur la Conduite Politique et Militaire, cit., p. 30. 
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guerra conclusa e tutt'altro che garantita67
• Murat era nel giusto quando, in mar

zo, temeva «non les chances de la guerre, mais bien ceI!es de la paix»68
• 

E in questa difficile congiuntura, e ne! «torbido intervallo»69 che, senza 
illimpidimenti, si sarebbe protratto fino al tradimento austriaco70 e alla ripre
sa delle ostilita del marzo 1815, che al commercio sembra attribuirsi l'auto
noma funzione - ampiamente elaborara in sede intellettuale ma altrettanto 
diffusamente contraddetta da politiche nazionali domínate dalla jealousy of 
trade - di 'agente di pace' 71

. Una funzione non (típicamente) preventiva di 
guerre ma produttiva dell'agognato consolidamento e riconoscimento inter
nazionale del regno di Murat. In definitiva, il commercio diventa la percorri
bile via di fatto ad una pace che, di diritto, non era accordata dalle diploma
zie europee72

. 

Ad attestarlo sta, intanto, il singolare ordine inviato a fine luglio dal segre
tario di Stato Pignatelli ai ministri delle Finanze, degli Esteri e della Guerra: 
«Sua Maesta essendo in pace con tutti, vuole notificato al Commercio, e ad 
ogni altro cuí di ragione, che i padiglioni d'ogni Potenza avranno libero acces
so ne' porti del suo regno»73

• Un ordine, si e detto, perché sul piano formale di 
questo si trattava, e come tale le Finanze e gli Esteri lo inoltrarono, rispettiva
mente, all'amministrazione doganale e agli agenti consolari napoletani. Ma, 
piu che un ordine, era un manifesto, perché, non corrispondendo alla realta la 

67. Sull ' indebolimento della posizione di Mural in connessione con la restaurazione di 
Luigi XVIll di Borbone su! trono francese si veda la documentata ricostruzione di Maturi 
( 1938, part. III, pp. 32-48) . 

68. ANP, 31 AP 20, 309 , Murat al duca di Campochiaro, Reggio Emilia, 21 marzo 
1814, rip . in Marini d' Armenia (2010, p. 226) . 

69. Partenope. Festa teatrale pe! giorno onomastico di Sua Maesta Gioacchino Napo
leone Re delle Due Sicilie, Napoli , nella Stamperia Reale, 1814, p. 19. L'opera , rappresen
tata al San Cario il 21agosto1814, secando una recensione coeva narra della «Sirena Parte
nope dolente» perché Ja citta che ha fondato non le sembra avviata alla «maesta di altre 
citta illustri» . Secando un ' intrigante lettura attuale, invece, narra il timare di Partenope/Mu
rat che Giove/Luigi XVIII le neghi la «promessa maesta» su Napoli [si vedano, rispettiva
mente, «Monitore delle Sicilie» , nº l 112, 21agosto1814, pp. 3-4, e Fabris (2016 , pp. 262-
265)]. Comunque sia , il carattere politico dell ' opera e evidente: sfatati i dubbi di Partenope, 
finito il «torbido intervallo», lo spettacolo si chiude con un tripudio di danze tra Je quali «fi
gureranno ancora coi balli caratteristici le Nazioni alleate» (Partenope , p. 20). 

70. Su! disimpegno degli alleati gia ne! gennaio-febbraio 1815 , cioe prima che Murat 
"provocasse" (cosl secando parte della storiografia) Ja rottura tornando al fianco di Napo
leone, Maresca (1881, pp. 732-773) e Webster ( 1922, pp. 483-490) . Su una decisione «a 
dan no di Mural» presa dall' Austria almeno dall 'estate del 1814, Maturi ( 1938). 

71. Sui teorici del doux commerce - da Melon a Montesquieu, ai fisiocratici , a Constant 
- e sul rapporto tra commercio e pace, Hirschman (1977), Mitchell Lee (2002), Brugio 
(2017, part. pp . 122-123) , Kapossy-Nakhimovsky-Whatmore (2017). 

72. rviurat tento ripetutamente , ma invano, sia di stipulare trattati di pace bilaterali, sia 
di essere riconosciuto «in pace» in virtü del trattato di Parigi , in quanto ali ea to dell 'Austria, 
cfr. Gallo (1888) , pp. 374, 376, 379-380, 385 , 391-392, e Mémoire Historique sur la Con
duite Politique et Militaire , cit., p. 29. 

73 . ASN , MAE, b. 5401 , fase . 1115, 29 luglio 18 14. 
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proposizione causale (essendo in pace con tutti), causa e conseguenza, pace e 
libero commercio, non potevano essere che principi (e fini) ai quali tendere. 
Tocco, non a caso, al ministro della Guerra rilevare che la direttiva era difficil
mente conciliabile con lo stato delle cose, ad esempio, con Je «formalita di ri
gore» che presiedevano ai rapporti con la Sicilia74 . Di qui il Reglement relatif 
au commerce des Nations Etrangers del 26 agosto, che tentava Ja difficile qua
dratura del cerchio: firmato dagli Esteri e diramato, stavolta, anche ai consola
ti stranieri e ampiamente diffuso a mezzo stampa, il suo incipit pure era una 
proposizione causale ma, in questo caso, aderente alla realta: «In seguito della 
dichiarazione con cui Sua Maesta il re si e riconosciuto in istato di pace con 
tutte Je potenze», «tutti i padiglioni esteri, compreso il padiglione siciliano», 
sarebbero stati accolti e «trattati con tutti i riguardi dovuti a nazioni amiche», 
se e fintantoché la bandiera napoletana fosse stata accolta dalle rispettive na
zioni75. 

Si consideri poi il fervore legislativo dell'estate del 1814, che comporta, tra 
l'altro, la liberalizzazione dell'esportazione dei cereali76 , la riduzione dei dazi 
d' importazione su decine di prodotti strategici per gli scambi internazionali77 , 
la revisione della contestatissima tariffa delle tare78 e minori diritti di tonnel
Jaggio sui bastimenti esteri79 . Un fervore testimoniato, oltre che dai numerosi e 
importanti provvedimenti emanati, dal tono delle corrispondenze ministeriali. 
Ad esempio, in giugno il ministro delle Finanze Mosbourg sollecita il presi
dente della commissione incaricata della riforma daziaria avvertendolo che il 
re gli aveva espresso «la piu grande impazienza per veder terminato il trava
glio generale delle tariffe, che la posizione delle cose rende urgentissimo»8º. In 
effetti J 'urgenza e tale che le tariffe emanate in agosto presentano !acune, erro-

74. Ivi, 11 ministro della Guerra al ministro degli Esteri , 13 agosto 1814. Le «formalita» 
prescrivevano che «niuno individuo Napolitano o Siciliano po[tesse] dalla Sicilia passare in 
questo Regno» senza aver preventivamente ottenuto un passaporto dai ministri degli Esteri 
o della Polizia (decreto 14 giugno 1814, non pubblicato nel Bollettino, riportato in «Gior
nale italiano», nº 178 , 27 giugno 1814, p. 725). Mala mancanza di un trattato di pace inci
deva anche sulle relazioni commerciali con Stati coi quali non sussistevano ragioni di fri
zione , ad esempio, con la Svezia di Bernadotte (cfr. infra, nota 128). 

75. Pubblicato, tra gli altri, da «Il Corriere milanese», nº 215, 8 settembre 1814, p. 861. 
La ministeriale e in ASN , MAE, b. 5401 , fase . 1115 , 26 agosto 1814. 

76. «Volendo profittare de' primi momenti della pace[ . .. ] l'estrazione de' grani sara li
bera in tutti i tempi e per ogni quanlita», Decreto per l'abolizione de/le tratte dei grani , nº 
2200, 22 luglio 1814. Pochi giorni dopo si liberalizza l'esportazione di farina di grano, pa
ste lavorate, granone, farina di granone, ceci, fagioli , fave e lenticchie e si abbassano ulte
riormente i dazi su molti di tali prodotti (nº 2204, 28 luglio 1814, e nº 2222, 11 agosto 
1814). 

77. Decreto nº 2236, 25 agosto 1814. 
78. Decreto nº 2237, 25 agosto 1814. 
79. Decreto nº 2238, 25 agosto 1814. 
80. ASN, MF, b. 1303, fase . 726. 11 29 agosto Murat raccomanda al ministro delle Fi

nanze di trasmettere immediatamente le nuove tariffe doganali agli Esteri, e da qui, il 10 
settembre, si assicura di a verle gia inviate «ai Consoli Esteri, perché conosc[esser]o la defe
renza della Maesta Sua verso il Commercio clelle di loro Nazioni» (ibidem). 
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ri, approssimazioni che impongono, nei mesi seguenti, diverse integrazioni e 
modifiche81

. 

Rispetto alla manovra di novembre 1813, quella dell'estate del 1814 e piu 
decisamente rivolta ad incentivare il commercio con I'estero - i ribassi, stavol
ta, interessano non solo, di nuovo, i coloniali, ma anche semilavorati e tessili82 

(cfr. Tab. 3) - e meno condizionata dalle pur presenti preoccupazioni finanzia
rie, tanto che, ne! solo mese di settembre e nella sola Gran Dogana di Napoli, 
l'applicazione dei nuovi dazi produce una «perdita» di oltre 56.000 ducati su 
quanto si sarebbe incassato coi vecchi dazi83

. Perdita virtuale, in verita, perché 
!'incremento degli scambi con l'estero assicura, «malgrado» i ribassi daziari, 
un maggior gettito di 34.000 ducati rispetto al settembre del 181384• 

Nella elaborazione delle nuove norme una speciale attenzione e riservata 
agli interessi inglesi. Durante il "travaglio delle tariffe" Mosbourg riceve i de
siderata del negoziante James Ramsay, e ne tiene conto non molto ma abba
stanza da potergli scrivere, a lavoro compiuto, che «nelle recenti disposizioni 
fatte da Sua Maesta per il bene del commercio» Ramsay avrebbe trovato un ri
flesso delle sue «apprezzate» proposte85

. 

In quegli stessi giorni si ten ta l 'impossibile (in assenza, e appena il caso di 
ribadirlo, di rapporti diplomatici ufficiali): stipulare un trattato di commercio 
con l'Inghilterra. La missione e affidata a un nobile inglese all'epoca residente 
a Napoli, Edward Harley, meglio noto - nelle cronache giornalistiche, nelle 
corrispondenze diplomatiche e nei rapporti della polizia francese relativi alla 
sua missione - come Lord Oxford86 . Nelle memorie di viaggio dell'aiutante di 

81. La tariffa delle tare e integrata con d. nº 2327 del 17 novembre 1814; Ja tariffa do
ganale definitiva sara emanata con d. nº 2399 del 20 gennaio 1815. 

82. La documentazione relativa all'elaborazione della nuova tariffa non palesa l'intento 
di favorire J'importazione di tessili (cfr. ASN, MF, b. 1303, fase. 726) , e anche il confronto 
(dove possibile) tra la tariffa del 1809 e quella del 1814 mostra pit1 aumenti che riduzioni 
tariffarie (in questo senso anche de Majo , 1985 , pp. 30-31 ). Tuttavia la tariffa del 1814 in
troduce un vantaggioso dazio ad valorem del 13-18 per cento sui panni e sui tessuti in coto
ne o lana «non nominati» in tariffa , del quale gli importatori poterono (anche fraudolente
mente) approfittare. 

83 . ASN, MF, b. 1303, fase . 591 , II direttore dei dazi indiretti al ministro delle Finanze, 
19 ottobre 1814. 

84. lbidem . 
85. ASN, MF, b. 1303, fase. 726, Mosbourg a Ramsay, Napoli 30 agosto 1814. Ramsay 

sembró gradire - «lt is unnecessary to describe the satisfaction which the public have felt 
from the Decrees» (ibidem) -, malgrado i dazi introdotti in tariffa sui tessuti inglesi si di
scostassero notevolmente da quelli che aveva indicato al ministro come "sopportabili". U 
console generale inglese pure accolse favorevolmente la manovra estiva: «Disposizioni cer
tamente di buon augurio pel commercio marittimo di tutte Je Nazioni» (ASN , MAE, b. 
5381 , fase . 833, Robert Fagan al ministro degli Affari Esteri, 6 settembre 1814). 

86. «Giornale italiano», nº 282, 9 ottobre 1814, Londra 23 settembre (su notizia di 
«The Morning Chronicle», gia pubblicata sul «Journal des debats» del 29 settembre): «Lord 
Oxford ha chiesto un ' udienza al Principe reggente, per sottomettere a S.A.R. alcuni schiari
menti ch 'egli avea ricevuti dal Re Gioacchino sui vantaggi di un trattato di commercio fra 
la Gran Bretagna e Napoli, che Mural ha estremamente a cuore di concludere». Partito da 
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Tab. 3 - Variazioni daziarie (prima, durante e dopo il Blocco) su alcuni importanti prodot
ti d 'importazione* 

Prodotto Tarif.fa 1809ª Blocco" Novembre 'l 3c Agosto •¡4<1 

baccala 2,5 10 5,05 4.1 
cacao 8,45 202 ,3 24,26 8,2 
cafre 9,25 80,9 25,275 16,4 
pepe 12,7 80,09 26.29 16,4 
zucchero 7,43 60,7 22,24 14,5 
cuoi pelosi 2,3 6,24 5,05 4,1 
tela rigata d'Inghilterrau 32 35 22,7 
fazzoletti di mussolina§ 0,1 0,12 0,09 

''' Dazi in ducati per cantaio (1 cantaio = kg 89,09), tranne la tela (a canna) e i fazzoletti 
(!'uno) . 
(a) Decreto nº 53 del 24 febbraio 1809. (b) Decreti nº 642 del 16 maggio 1810; nº 783 del 
6 novembre enº 799 del 19 novembre 1810; nº 1242 del 13 febbraio 1812; nº 1858 del 20 
luglio 1813. (e) Decreto nº 1959dell'11 novembre 1813 (nel decreto, dazi in lire e a 'can
tajo nuovo ' , qui ricalcolati in ducati e a cantaio vecchio) . (d) Decreto nº 2236 del 25 agosto 
1814 (ne! decreto , dazi comprensivi della maggiorazione del JO per cento (decimo) intro
dotta con d. 14 settembre 1807 su tutte le contribuzioni pubbliche , qui ricalcolati senza la 
maggiorazione). 
11 A quanto risulta, il divieto d' importazione di panni e tessuti di cotone e seta che non fos
sero di produzione francese, sancito con decreto nº 774 del 30 ottobre 181 O, non fu mai uf
ficialmente abrogato. Ne! marzo 1814, a seguito di un'istanza del console svizzero Bour
guignon, una «Regal decisione» autorizzo l' importazione «delle manifatture della Germa
nia e della Svizzera» (ASN, MAE, b. 5385, fase . 897, e MF, b. 1290, 26 marzo 1814). Pro
babilmente un'analoga "decisione" autorizzo anche le produzioni inglesi . 
§Tipo «bianchi o stampati, larghi sino a palmi 3». 

campo di Bentinck il tentativo e ricordato in termini impietosi: «Lord 0-» era 
«foolishly gone to England» provvisto di «carte blanche» sulle condizioni del 
trattato, che avrebbero potuto essere le «most favourable» per il governo ingle
se87. Un 'dono' che l'Inghilterra non accetta. 

La carta dunque resta bianca, ma il governo se la gioca ugualmente ag
grappandosi alla logica induttiva: esibisce cioe il dato empírico di relazioni 
commerciali pienamente ristabilite con l'Inghilterra e con la stessa Francia di 
Luigi XVIII di Borbone - il piu pervicace propugnatore del ritorno di Ferdi
nando sul trono di Napoli - come dimostrazione dell'implicito, avvenuto ri
conoscimento di Murat. In un libello pubblicato in autunno, scritto forse da 

Napoli a fine luglio con «tutte le scorte [ ... ] perla sicurezza del suo viaggio» (ASN , MAE, 
b. 5410 , fase. 1326), di ritorno da Londra , nei pressi di Parigi, Lord Oxford subisce il se
questro della corrispondenza; !'episodio, con puntuali riferimenti ai rapporti di polizia e a 
quelli di Talleyrand, e in Barra (20!0, pp. 148-150). 

87. Maxwell (1845), vol. 1, p. 269. 
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Mosbourg88 , di certo fatto proprio dal governo nelle sue argomentazioni - che 
si ritrovano in termini pressoché identici in tre note diplomatiche indirizzate 
poco dopo a Talleyrand, Castlereagh e Metternich89 -, si osserva che, «sebbe
ne le formalita delle comunicazioni diplomatiche non [siano] state ancora 
completamente fissate», il «pe1fetto stato di pace» con Londra come con le 
borboniche Parigi e Madrid e provato dall 'esistenza di pacifici rapporti com
merciali: «la bandiera Napolitana» e «positivamente riconosciuta» dall 'In
ghilterra; «sventola ne' porti di Francia, e la bandiera Francese in quelli di 
Napoli», «il commercio e aperto e libero tra i due regni»; «molti bastimenti 
Spagnuoli spediti ne' nostri po1ti, vi sano entrati, e vi han ricevuta quell'ac
coglienza ch'era dovuta al commercio d'una nazione amica»9º. 

In effetti, nei porti del Regno sventolano quelle e altre bandiere (genovese, 
toscana, svedese, danese, russa, austriaca, ecc.)91 , e le relazioni commerciali 

88. Mosbourg (1814). Sulle circostanze della pubblicazione dei tre scritti contenuti nel 
titolo appena citato (le Osservazioni , di Constant; I Borboni di Napoli, di Flassan; e le Ri
fiessioni) si vedano, infra , la nota 89 e testo e note 125-127. L'attribuzione a Mosbourg del
Ie Rifiessioni e neIIa vocea Jui dedicata da Pasquale Villani (1960) ne! Dizionario biogra.fi
co degli ita/iani . 

89. Le tre note - tra le quali la gia citata supra, n. 2, sul libero commercio anglo-napo
letano come «équivalent d 'un état de paix» - sono: Campochiaro a TaIIeyrand , 7 dicembre 
1814, rip . in Kloocke-Thomas (2001, pp. 247-252) (ma per Ja datazione si veda Pallain, 
1881 , p. l 73n .); Campochiaro e Cariati a Castlereagh, 29 dicembre 1814, e Campochiaro e 
Cariati a Metternich, 25 gennaio 1815, rip. in Kloocke-Thomas (2001, pp. 255-261e265-
267). Kloocke e Thomas suggeriscono che Constant potrebbe aver redatto o revisionato le 
tre note diplomatiche, che echeggiano la sua brochure filomurattiana, le sopra citate Osser
vazioni. Ma i passaggi dedicati al commercio come prova dello stato di pace e del ricono
scimento di Mural ripetono, anche letteralmente, le Rifiessioni di un Napolitano , redatte, se 
non da Mosbourg , comunque in ambiente governativo (assieme al Mémoire Historique sur 
la Conduite Politique et Militaire, cit.), e per volonta del governo accodate alla brochure di 
Constant (i due scritti furono pubblicati unitamente) perché quest ' ultima, inviata a Napoli e 
letta a Murat, era stata giudicata «superiormente scritta, convincente», e tuttavia debole sot
to il profilo dei «tnolti fatti » che avrebbero potuto fornire «armi piu forti e piu sicure per far 
trionfare la buona Causa» (ANP, 31 AP 20, dr. 313/23 e 313/25, Gallo a Sant'Elia, 5 e 26 
ottobre 1814) . 

90 . Mosbourg (1814), pp. 61-62 e 81-83. L'argomento commerciale e utilizzato dallo 
stesso Murat in una lettera indirizzata al príncipe reggente d'lnghilterra il 18 gennaio 
1815, nella quale sollecita la stipulazione del trattato di pace: «quoique deja le Commerce 
entre les deux Etats ait pris une grande activité, et quoique mes ports et mes entrepots 
soient remplis de batimens et de produits Anglais, aucune convention n'a réglé le cours et 
les avantages réciproques de ces importantes rélations commerciales», ANP, 31 AP 20, dr. 
33311. 

91. Si vedano gli arrivi e partenze dei bastimenti ne! porto di Napoli riportati nel 
«Giornale degli annunzj», nn. 131-213, 3 marzo-JO settembre 1814, e, per il periodo im
mediatamente precedente alla rottura dell ' armistizio , ASN, MI, lI inv ., b. 4733 , Stato del
/e estrazioni de ' generi cerea/i avute luogo ne ' diversi Porti del regno ne! corso del mese 
di Marza 1815 (con indicazioni analitiche su bastimenti , bandiere , destinazioni dei cari
chi). 
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con la stessa Francia sono e restano abbastanza vivaci fino al marzo del 
181592 . Altrettanto immutata resta pero la situazione diplomatica, nient' affatto 
influenzata dall'apertura commerciale. Come prima cosl dopo la manovra di 
agosto, «quel che abbiamo di certo e, che [a Napolil Ministri delle Potenze 

. Europee non ne abbiamo»93. 

6. Commercio e pote re marittimo 

ll Reglement relatif au commerce dell 'agosto del 1814 e una considerevole 
testimonianza tanto dei differenti interessi in gioco quanto, sotto il profilo in
terpretativo, della loro difficile gerarchizzazione. Si e sopra suggerita una 
'classica' lettura politica (il re proclama la liberta di commercio per essere ri
conosciuto in stato di pace, vale a dire per essere riconosciuto tout court) , ma, 
riandando alla drammatica condizione economico-finanziaria di meno di un 
anno prima, quando si era decisa l 'uscita del Regno dal sistema continentale, 
sarebbero plausibili anche una lettura economica (il re si riconosce in pace per 
poter proclamare la liberta di commercio) o, ancora , una lettura di sintesi, che 
non individui un ordine di priorita tra i due obiettivi. 11 governo murattiano po
trebbe aver puntato sul commercio estero perseguendo congiuntamente il 
rafforzamento delle sue relazioni politiche internazionali e il riassetto del qua
dro economico-finanziario interno. E, a margine , da quest'ultimo punto di vi
sta, avrebbe almeno in parte centrato l'obiettivo. Le esportazioni decollarono e 
la bilancia commerciale si riequilibro. Il saldo, gia attivo nel secando trimestre 
del 181494

, nel quarto trimestre (dopo la manovra agostana) fa registrare un 
avanzo di ben 850 .000 ducati , con esportazioni attestate su i 2 .100 .000 ducati95 . 

Al di Ja dei dati - discontinui e di incerta rappresentativita96 - , e allo stato 
invero carente della ricerca storico-economica sul periodo97

, si puo solo osser-

92 . Gli arrivi a Marsiglia di bastimenti provenienti dal Regno di Napoli, nulli durante le 
ostilita del marzo-maggio 1814, dal giugno del 1814 al marzo del 1815 furono una novanti
na . Traggo tale dato da un database delle Déclaratio11s rilasciate dai capitani alla Deputa
zione di Sanita di Marsiglia (conservate in Archives Départementales des Bouches-du-Rhó
ne, 200 E 474-604, anni 1710-1846) fatto realizzare e generosamente messomi a disposi
zione dal prof. Biagio Salvemini . 

93. De Nicola, Diario 11apoletano, cit., vol. II, p. 750 , 21agosto1814. 
94. Per poco piü di 300.000 ducati, con esportazioni per quasi 1.500.000 ducati (ASN, 

MI, II app., b. 111). 
95. ASN, MI , II app., b. 1077; un dato notevole a fronte del disavanzo di 950.000 duca

ti rilevato ne! quarto trimestre del 1812 (ivi, b. 467) . Ne! l trimestre del 1815 il saldo torna 
ad essere negativo (-800.000), ma con esportazioni ancora cospicue, pari a quasi 3 milioni 
di ducati, mentre dopo la Restaurazione, ne! secondo semestre del 1815, con importazioni 
per oltre 6.500.000 ducati , le esportazioni si arenano sui 2.200 .000 ducati (ivi, b. 1077). 

96. Le caratteristiche della fonte (bilance di commercio) sono descritte in Ciccolella 
(2013 , pp. 246-248) . 

97. Cfr. Ciccolella (2008) . 
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vare che la terza via interpretativa appare meritevole di approfondimento, an
che perché presenta il non secondario 'vantaggio' di dare coerenza e visione 
prospettica a iniziative troppo numerase, articolate e consistenti per essere 
considerate estemporanee o mera espressione del "self-seeking opportunism" 
di Murat. D'altra parte, si e potuto scrivere di una política industriale di Mu
rat98, attuata a dispetto o comunque nelle pieghe dei vincoli posti dall 'apparte
nenza al sistema imperiale. Come si e potuto dire che, allorquando, nel no
vembre del 1813, furo no spezzati gli ancor piu stringenti vincoli posti ali' ado
zione di una política commerciale, e il governo poté dunque operare secando 
sue proprie direttrici, un orientamento di política economica si paleso, in parti
colare, un orientamento "moderatamente liberista"99 . L'ovvia constatazione 
che il re volesse conservare la corona non nega né confligge con l'esistenza di 
un progetto di governo, evidentemente compatibile, se si vuole funzionale, non 
per questo rivolto soltanto al mantenimento del trono. Un progetto - questa e 
l'ipotesi - ne! quale il commercio estero (e percio stesso il rapporto con la 
Gran Bretagna) rivestisse un ruolo importante, finanche strategico, tanto da 
ammettere il ridimensionamento del protezionismo industriale perseguito fino 
al 1813 e la conseguente crisi del settore 100

• 

Notevoli indicazioni in tal senso provengono da un'opera pionieristicamen
te intitolata al potere marittimo che, proprio ne! 1814, il funzionario ministe
riale Giulio Rocco dava alle stampe 101

• Benché, singolarmente esaminati, mol
ti dei suoi contenuti non siano originali 102

, merita fermarvisi brevemente, sía 
perché originale e il carattere sistematico della trattazione, nella quale la proie
zione marittima del Regno e questione allo stesso tempo politica ed economi
ca, interna e internazionale, e investe contestualmente numerosi piani sui qua
¡¡ il governo e chiamato a intervenire - legislazione, amministrazione, infra
strutture, istruzione tecnica, ecc. -, sia perché !'opera potrebbe rappresentare i 
temi e le opzioni all'epoca in discussione negli ambienti governativi. Almeno, 
e quanto suggeriscono iI ruolo pubblico e la rapida carriera del suo autore103

, 
la costante e puntuale attenzione alle concrete circostanze del Regno e, non ul-

98. De Majo (1985, pp. 13-58). 
99. !vi , p. 31; Valente (1941 , p. 299) . 
100. Sulla crisi determinata dall'apertura commerciale, de Majo (1985, pp. 30-31e58). 
101. Rocco (1814). Una prima analisi dell'opera in Ferrante (1993). 
102. Tra i "precedenti" dell'opera, a titolo di esempio, possono annoverarsi, riguardo 

all ' importanza della flotta militare a fini non solo politici e bellici, i memoriali esaminati in 
Ajello (1996); riguardo alla auspicata proiezione levantina del Regno , i progetti settecente
schi richiamati in Salvemini (2017 , pp. 43-52); su slruttura, dimensione e impiego della ma
rina militare , con speciale riguardo alla protezione del commercio dai Barbareschi , Forte
guerri ( 1798) e soprattutto la querelle aperta da Salvatore Notarbartolo (1813) con la Ripo
sta del principe di Aci (1813). 

103. Giulio Rocco (1775-1827), capitana di fregata , entrato nel Ministero dell a Marina 
alla fine del 1813, il 31 agosto del 1814 fu nominato ufficiale di ripartimento, «massimo 
grado della gerarchia amministrativa» (Bruno, 1901 , p. 331 ). 
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tima, la convergenza di alcune proposte di Rocco con provvedimenti effettiva
mente assunti dal governo 104 • 

Nell 'opera si asserisce il primato delle «forze marittime» come strumento 
di indipendenza política, di prosperita economica e di potenza di uno Stato, e 
si applica tale principio generale alla particolare situazione del Regno di Na
poli, descrivendo il «sistema marittimo» - dimensione e struttura delle ftotte 
da guerra e da commercio, «iegislazione marittima», sistema amministrativo, 
porti civili e militari , ecc. - piú ambizioso che, in que! preciso frangente stori
co, le risorse interne e le relazioni politiche internazionali del Regno consenti
vano di adottare, ovvero, con le parole di Rocco (mutuate da William Pitt), il 
sistema che avrebbe consentito al Regno di «essere tutto cio, che puo». Ma 
cosa poteva e dunque doveva essere il Regno? 

Poteva innanzitutto garantire «la sicurezza delle proprie coste» da attacchi 
nemici e scorrerie barbaresche. Poi, poteva difendere la «liberta della naviga
zione» propria e altrui : trafficare con la propria marina mercantile, sotto la 
propria bandiera, avrebbe , da un lato, assicurato la prosperita interna e lo «spi
rito nazionale», dall' altro, contribuito al «comune interesse» di «conservare 
aperte le vie del mare», impedendo il «dispotismo de' mari» da parte di questa 
o quella potenza e favorendo cos1 un «esatto equilibrio nella bilancia del pote
re». Infine , il Regno poteva sottrarsi aquel «sistema político del tutto passivo» 
che impediva alle potenze «inferiori» di essere «arbitre della scelta fra la Pace 
e la Guerra» o di proteggere la propria neutralita, costringendole a «servire» 
gli alleati invece di «Cooperare» con essi e beneficiare dei «vantaggi» della 
guerra come della pace . 

Obiettivi che sarebbero potuti apparire utopistici, considerando lo stato di 
«decadenza» della ftotta e le «difficolta» delle «presentí circostanze», ma che 
dovevano invece reputarsi raggiungibili perché iscritti nella geografia del Re
gno ( «il sito , che occupiamo su! Globo») , nella sua struttura economica, nella 
sua consistenza demografica attuale e potenziale, nelle sue rendite finanziarie, 
nell 'indo le degli abitan ti ( «favorevoli disposizioni pel mestiere nautico») e 
nella stessa, gloriosa storia del Regno, gloria per lo piu antica, ma anche re
centissima, visto che pochi anni prima, alla vigilia della rivoluzione, si era 
giunti a possedere «forze marittime di qualche importanza» IOs. 

11 «sistema marittimo» descritto nell ' opera si compone di un insieme assai 
articolato di elementi , ma , ai nos tri fini, interessa rilevare I' assoluta centralita 
che vi assume la marina mercantile, dai cuí progressi dipendono la dimensione 
e I'efficienza della stessa marina militare: «finché non vi sía un commercio 
marittimo confacente, la marina militare sara sempre un ammasso di legno, e 

104. Ad esempio, nell'opera si propone di incoraggiare la marina mercantile , tra l'altro , 
promuovendo il debole commercio interprovinciale con esenzioni daziarie e altre agevola
zioni (pp . 73-75, 78-79 e 87); e, ne! luglio del 1814, il governo decreto l'abolizione dei dazi 
su! cabotaggio interno (d. nº 2203 del 28 luglio). 

105 . Rocco (1814) , pp. 1-19 (Discorso preliminare) e 104-115 . 
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di ferro, un corpo inerte incapace di azione» 1º6
• Di qui la necessita di estender

ne per quanto possibile gli ambiti di attivita: la pesca (segnatamente del coral
lo), il cabotaggio interno e, naturalmente, il commercio estero, diretto e di in
termediazione107. La misura del possibile e pero, secando Rocco, tutt'altro che 
larga. Lo spazio del commercio estero, in particolare, e realisticamente co
struito (per differenza) sullo spazio britannico. La bandiera napoletana potra 
operare ne! Mediterraneo, e dovra trovare la sua area di maggiore espansione 
nel Levante, perché e il Levante I'area di minore frizione política: l'Inghilter
ra, infatti, «di cui tutte le mire sono dirette a promuovere il suo commercio 
marittimo», reputa il commercio mediterraneo in generale e il levantino in par
ticolare «di assai poca, anzi di niuna considerazione», una «bagattella», scrive 
Rocco, riprendendo ancora un'espressione di Pitt108 . Dunque, e sulle acque 
mediterranee e levantine che si gioca la possibilita di edificare il «Sistema ma
rittimo» pii:1 ambizioso cuí il Regno possa aspirare e con esso il massimo pos
sibile grado di autonomía política e di floridezza economica, entrambi dipen
denti, in ultima istanza, dalla capacita di farsi perfettamente complementari 
agli interessi inglesi. 

Varrebbe la pena indagare se questo o un analogo progetto di sviluppo -
ne! quale dall'Inghilterra non fosse dipesa 'solo' la conservazione di un trono 
ma I'edificazione di una nazione, del suo benessere, della sua sicurezza - sot
tostesse alla assiduita con la quale, nei 14 mesi dell'armistizio, fu pubblica
mente esaltato il «systeme del' Angleterre» 1º9 e accortamente - ma non servil
mente - sostenuto il ceto mercantile inglese di stanza ne! Regno 110

. Si puo du
bitare che «fin da! suo innalzamento al trono» Murat avesse «sentito l'impor
tanza e I'utilita di una unione stretta con l'lnghilterra» 111 , ma e plausibile che, 

106. Ivi, p. 67. 
107. 1 vi, Cap. IV, Esposizione dei principali 111ezzi per pronwovere la Marina Mercan

tile, edil Commercio Marittimo del Regno, pp. 72-98. 
108. Ivi, part. pp. 87-93, 110 e 223. Rocco cita un discorso di Pitt alla House of Com

mons del 3 novembre del 1801, secando il quale per l'Inghilterra «Levant trade [rispetto al 
commercio con l'Irlanda, gli Stati Uniti e le lndie orientali e occidentaliJ was trifling». Una 
valutazione che ancora ne! 1814 il governo inglese avrebbe poluto sottoscrivere , mentre, 
dopo la Restaurazione, la regione mediterranea sarebbe divenuta di grande rilievo commer
ciale e strategico, cfr. J.A. Davis (1997 , pp. 385-400). 

109. B.iblioteca della Societa Napoletana di Storia Patria (di seguito BSNSP), ms. XXI 
B 5, f. 94, Gallo a Bentinck, Bologna 11 aprile 1815: «le Roi n'a pas de désir plus vif, que 
celui de s'unir toujours plus étroitement au systeme de I' Angleterre» . Si vedano anche , ne! 
presente contributo, i due paragrafi precedenti, nonché, seppure nell'ottica della ricerca del 
consenso alla conservazione del trono , Barra (2010, pp. 147-156), ne! quale si nota, tra l'al
tro, che l'Inghilte1rn figura nel proclama di Rimini del 30 marzo 1815. 

110. Emblematico l'atteggiamento del governo napoletano - conciliante sulle procedu
re e sulle pene, inftessibile su) rispetto del principio normativo - riguardo alla spinosa que
stione dei cd. privilegi di bandiera, che capitani e mercanti inglesi rivendicarono inutilmen
te durante l' armistizio. TI tema e trattato in un mio lavoro di prossima pubblicazione. 

111. Mosbourg (1814), p. 60; JI duca di Campochiaro e il principe di Cariati al viscon
te Castlereagh , Yienna 29 dicembre 1814, cit.; e, soprattutto, Murat al principe reggente 



220 D. Ciccolella 

abbandonato il sistema continentale, abbia guardato al "sistema inglese" come 
ad un nuovo, complessivo contesto politico-economico nel quale collocare il 
Regno. Una collocazione non meno esigente di quella disegnata da Napoleone, 
ma piu 'naturale' perla struttura economica del Regno, piu promettente perle 
sue prospettive di sviluppo, piu rispondente alle aspettative economiche dei 
ceti produttivi e mercantili e alle tendenze politiche di coloro che avrebbero 
dovuto appoggiare il regime murattiano 112

• Non mancano Je testimonianze di 
un approccio non contingente alla relazione con l'Inghilterra. Ne! marzo del 
1814, nell'annunciare che poteva «riguardarsi come conchiuso» quel trattato 
di pace che invece non fu stipulato, il Monitore inneggiava al ristabilimento 
dei «nostri rapporti naturali» 113 • E, esattamente un anno dopo, a un passo dalla 
guerra, e ancora «la nature» ad essere evocata come fondamento di una «Lmion 
intime et durable, et des relations politiques et commerciales basées sur les 
intérets des Deux Nations» 114

• 

7. Commercio e liberta 

Infine, a ispessire una trama delle iniziative del governo murattiano che 
avremmo altrimenti intessuto soltanto di interpretazioní finalistiche, occorre
rebbe indagare le influenze intellettuali, i moti vi ideali che, come in ambito 
polítíco 115 , cosl in ambito economico hanno manifestazioní, se non effetti, rea-

d'lnghilterra, cit.: «Je suis par mes inclinations, par mes principes, par mes intérets les plus 
évidents, l' ami de l' Angleterre, et dans tous les temps, meme au milieu de la plus terrible 
guerre, chaque Anglais que j'ai eu occasion de connaitre, a pu voir en moi un ami». 

l 12. Sulla transizione, in quegli anni, dell'immagine dell ' Inghilterra da «rapacious 
commercial empire» a «empire for trade and for peace», con speciale riferimento alla pre
sunta capacita inglese di risolvere il dilemma "rich country-poor country", ovvero di «pro
tect the interests of the smaller and weaker states» con i quali entrava in relazione, What
more (2017). Sul piano piu strettamente politico, il possibile conlributo inglese alla forma
zione di stati indipendenti (Grecia) o costituzionali (Napoli e la Sicilia) diventa oggetto di 
un intenso dibattito negli anni successivi alla Restaurazione; le diverse e in parte divergenti 
visioni dei liberali napolelani , siciliani e inglesi sono esaminate in Grieco (2018). 

l 13. Rip . in «Gazzetta di Parma» , nº 23 , 26 marzo 1814. Cfr. anche Lettre d'un Ang/ais a son retour en Angleterre d'un voyage en /ta/ie, au mois d'aoút 1814, sur le roi Joachim 
Murat. traduction de l'anglais, augmentée de notes pour servir a l'histoire d11 général Mu
rat, Londres, Imprimé par Jacques Ridgway, 1814, p. 36: l'armistizio «devait naturellement 
préluder aux arrangements définitifs qui ameneront une paix durable et solide entre les na
tions anglaise et napolitaine, en les rendant toutes deux e leurs rapporls naturels». 

114. BSNSP, ms. XXI B 5, f. 85, Gallo a Bentinck, Ancona 28 marzo 1815 (ma si veda 
l'intera corrispondenza con Bentinck riportata nel manoscritto). 

115. Gli ideali politici - propugnati, carsicamente custoditi, riarticolati - sono al centro 
di numerosi studi relativi alle figure cosiddette minori della Rivoluzione e, poi, dell'Impero, 
e hanno indotto a rileggere taluni percorsi individuali in termini assai piü problematici (e 
proficui) di quelli derivali dalle categorie della contraddizione e del tradimento. Categoria 
quest ' ultima che, in verita , gia Villani, a proposito di Mural , aveva additato come via inter-
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li. La linea del commercio, come anticipato, potrebbe essere inclusiva anche 
sotto questo profilo. Certo, le biografie intellettuali degli uomini che decisero 
l'indirizzo (pur moderatamente) liberista del Regno non consentono di dimo
strare l' esistenza di un retroterra teorico alla base di quell 'opzione di poli ti ca 
economica. Alcune sono ancora da scrivere - come ne! caso del ministro delle 
Finanze Agar di Mosbourg 116

; l 'indagine sarebbe stata ben diversamente frut
tuosa se a reggere il dicastero si fosse trovato il suo predecessore, lo smithiano 
Roederer117 

-, altre non sono illuminanti sul tema e sul periodo qui in esame -
come nel caso degli studi dedicati al ministro dell'Interno Giuseppe Zurlo 118 • 

Quanto a Murat, occorrerebbe piu che qualche suggestione per applicare 
all'icona del militare 119 i simboli della dottrina, e della dottrina economica in 
particolare: e sarebbe un Murat con ghirlanda d'ulivo e, sullo sfondo, un timo
ne di nave, adattando al tema- pace e commercio - due degli attributi dell'E
conomia secando l'Iconologia seicentesca di Cesare Ripa 12º. Madi sole sug
gestioni disponiamo. 

Ad esempio dell'ipotesi, avanzata da Tulard, che Murat adolescente mo
strasse «quelques dispositions intellectuelles» 121 , un' attitudine esercitata in 
otto anni di studi classici nei quali «did sufficiently well»122 da essere ammes
so a studiare filosofia e teologia all 'universita di Toulouse, dove resto per circa 
due anni, fino all'improvviso arruolamento ne! 1787. Gli studi gli avrebbero 
«consentito di distinguersi» tra i tanti militari "triviali" e "ignoranti" che, al 
seguito di Napoleone, erano stati elevati dai campi di battaglia alla co11e e ai 
salotti parigini 123 . 

pretativa tanto «facile» quanto preclusiva della «capacita di intendere in quali condizioni 
maturi il distacco» da Napoleone (1978 , p. 143). Si veda ad esempio, anche peri riferimen
ti bibliografici, Bruyere-Ostells (2006, pp. 31-44) . Riguardo a Murat, a giudizio di Tulard 
(1983, p. 20), «malgré Brumaire, malgré son marriage, malgré ses richesses et ses compro
missions , il reste un homme issu de 1789, un vétéran des guerres de cette Révolution qui 
entendait donner a l 'Europe la liberté et l 'égalité». 

116. Sui momenti qualificanti dell 'altivita di Mosbourg come ministro delle Finanze a 
N apoli , Assante (2011). 

117. Lenlz (1994). 
118. 11 fondamentale saggio di Villani (1962) esamina idee e realizzazioni di Zurlo in 

materia di riforma della macchina amministrativa. Analogo approccio in d ' Ippolito (2004). E comunque difficile intravedere un liberista nello scrupoloso investigatore della bilancia 
commerciale del Regno nel decennio e, ancora, nel nonimestre costituzionale (cfr. ad esem
pio Zurlo, 1820, pp. ll5-L21). 

119. Sull'immagine di Murat valoroso combattente veicolata (anche da Murat stesso) 
attraverso la pittura , Scognamiglio (2009). Una sua «bandiera visiva», ad esempio, fu il Ri
tratto di Gioacchino con l'uniforme degli ussari di Gérard (ivi , p. 32) . Un raro ritratto di 
Anclrea Appiani nel quale Murat e raffigurato mentre impugna un foglio risale ai suoi anni 
milanesi (1801-1803) , nei quali si distinse per doti politico-diplomatiche (ivi , pp . 37-40 , 
con relativa bibliografia) . 

120. Siena, Appresso gli Herecli di Malteo Florimi, 1613 , p. 200. 
121. Tularcl (1983, p. 25). 
122. Hilliard Atteridge (1911 , p . 3). 
123. Scognamiglio (2009 , p. 23). 
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O, ancora, delle parole con cuí il Murat duca di Cléves e Berg (1806-1808) 
tento di sottrarre la ricca e industrializzata regione tedesca alle restrizioni com
merciali cui Napoleone la voleva (e l'avrebbe) assoggettata: «le commerce qui 
esta son plus haut degré de prospérité, ne doit sa splendeur qu'a l'entiere li
berte dont on !'a laissé jouir» 124

, scrisse all'Imperatore. 
E ancora, e nota la sua corrispondenza con Mme de Stael, che lo definl «Un 

vrai ami de la liberté», e il cui sostegno gli valse l'appoggio di Benjamín Con
stant ne! tormentato autunno del 1814, quando divenne palese la posizione 
francese sull 'affaire di Na poli e scoppio «la guerra dei scritti» pro-Ferdinando 
o pro-Murat125 • Si devono a Constant le Observations sur un écrit intitulé Des 
Bourbons de Naples 126 , stringente difesa di Murat contro il pamphlet legittimi
sta di Flassan 127 • Ed e lo stesso Constant che fino a pochi mesi prima, si e det
to, con la de Stael aveva sostenuto Bernadotte128 , pubblicando, con enorme 

124. Murat a Napoleone , 31 marzo 1806, in Lettres et doc11111e11ts pour servir a l 'lzistoi
re de Joachim Murar , 1767-1815 publiés par S. A. le prince Murar , vol. IV, Paris , Plon
Nourrit et C.ie , imprimeurs-éditeurs, 1910, p. 191; cfr. Kisch (1989, pp . 205-207). 

125. De Nicola (1999) , vol. Il, pp. 765-769. L'attivita del governo napoletano «per dirig
gere in favor nostro la pubblica Opinione» attraverso la stampa estera e ben documentata in 
ANP, 31 AP 20 (la citazione ne! dr. 313/22); v. anche Maturi (1938, pp. 13-16) . 

126. Observations sur un écrit illfifulé: Des Bourbons de Naples, et Réffe.xions d'tm Napo
litain, París , s.e. , l 814. Non e chiara se a decidere Constant fu la de Stael o una contestuale vi
cenda sentimentale tra il teorico del liberalismo e un 'altra frequentatrice del circolo di Coppet, 
Juliette Récamier, amica di Carolina Murat. Ad ogni modo Constant, su incarico del governo, 
non solo scrisse ma fu anche su! punto di recarsi a Vienna per sostenere ufficiosamente la cau
sa di Murat. Sull ' intera vicenda e sugli scritti filomurattiani di, o riconducibi li a, Constant, 
Kloocke-Thomas (2001, pp. 191-201 ), con quanto osservato supra, n. 89. Con tutta probabi
lita, !'opera, circolata sia in francese che in italiano nella composizione voluta da! governo na
poletano (le Observatio11s insieme alle Réjfexions, si veda ancora supra, nn. 88-89), fu stampa
ta a Napoli anche nella versione francese, con falso luogo Parigi, da Martín (ANP, 31AP20, 
dr. 313/25, Gallo a Sant'Elia, 26 ottobre 1814, e 31 AP 27, dr. 579/ 1, Mosbourg a Murat, 8 di
cembre 1814; frontespizio, impaginazione e caratteri delle due edizioni sono identici) . 

127. Des Bourbons de Naples . Par M . de Flassan, Paris , de l'imprimerie de A. Bel in , 
1814. 

128 . Andrebbe pure indagato l'impatto, sulle scelte di Murat, dell 'esempio di Bernadot
te , l' altro dei due «souverains produits par la Révolution fran~aise» (Merveldt a Metternich , 
5 maggio 1814, cit. in Maturi, 1938, p. 43n.) emancipatisi da Napoleone. Un invito in tal 
senso, con specifico riguardo alla compiuta maturazione, in particolare dal 1812, del «pro
getto di Murat di un 'azione propria e indipendente», in Valen te (1941, p. 335n .). Si puó ag
giungere che Murat accolse con toni specialmente partecipi la richiesta di Jean Guillaume 
Karstr6m , giunta in settembre 1814, di operare come «agente consolare della nazione sve
dese», richiesta tiepida e informale, poggiata solo sull'autorizzazione data da! governo sve
dese al consigliere di cancelleria in Firenze di servirsi di Karstr6m a Napoli per assistere i 
«diversi bastimenti svezesi [che] si trovano nella flotta mercantile destinata a passare da Pa
lermo a Napoli dopo che saranno stati regolati gli affari Diplomatici fra i Govemi di Na
poli, e d'Jnglzilterrci»; Karstr6m fu autorizzato, nelle more degli «atti regolari del suo Go
verno», «desiderando S.M . infinitamente di coltivare tutti quei mezzi che possano dargli oc
casione di provare a Sua Maesta svedese ed alla sua Nazione lastima, e l' amicizia ond'e 
animato», ASN , MAE, b. 5385 , fase . 880 (il corsivo e mio). 
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successo, il De l' esprit de conquete et de l'usurpation, nel quale era special
mente rimarcata la distanza tra societa commerciale e guerra. 

Suggestioni, certo, e una probabile forzatura nell'estendere alla sfera eco
nomica quella «guerre des principes» 129 in cuí Murat, tornato in campo centro 
!'Austria nella primavera del 1815, identifico lo scontro finale tra gli uomini 
della rivoluzione - «les hommes a príncipes libéraux» - e gli uomini della re
staurazione; ovvero lo scontro - sono ancora parole di Murat, ma sono le me
desime che Constant usa nell' Esprit de conquete e ripropone nel 1818 agli 
«amis de la liberté» 130 - tra «liberté des opinions» e «despotisme» 131 . E tuttavia un fatto che uno degli ultimi atti di governo di Murat fu consa
crato alla «liberta illimitata» di commercio. Se il decreto di novembre 1813, di 
la dai suoi obiettivi economici, si colloca ancora in que! milieu filosofico che 
ne! secolo precedente si era diffusamente esercitato sulla liberta del commer
cio dei neutri 132 , con il decreto di abolizione della scorreria emanato a Faenza 
il 17 aprile del 1815 133 - nel pieno del rinnovato conftitto con gli austriaci, 
poco prima della definitiva sconfitta di Tolentino - Murat introduce una rego
lamentazione del commercio in tempo di guerra che, a que! che risulta, non 
aveva precedenti, e che sarebbe stata adottata in Europa solo quarant'anni piu 
tardi, ma parzialmente e nel contesto di un trattato multilaterale134. Stavolta la 
causale del decreto era dichiaratamente un manifesto: 

Volendo secondare con ogni nostro potere tutte le disposizioni che possono essere uti
li al commercio, e rendere straniera agl'interessi privati la guerra tra' Sovrani; 
Desiderando concorrere a quanto puo stabilire e far ricevere i principj piu favorevoli 
alla liberta illimitata del commercio, 

si aboliva unilateralmente la guerra di corsa, si ritiravano le lettere di mar
ca135 emesse fino ad allora, si restituivano le prede fatte dai corsari napoleta-

129. ANP, 31 AP 20, dr. 337/6, Murat al ministro della Polizia Maghella, Ancona 22 
marzo 1815, ampiamente riportata in Yalente (1941, p. 371). 

130. Constan! (1814, pp. 146-148); Constant (1818, 111trod11ction, p. XXII). 
131. Murat a Maghella, cit. 
132. L'interesse storiografico per il tema della neutralita e notevole. Tra i contributi re

centi si veda, per la particolare attenzione rivolta al periodo rivoluzionario e napoleonico, 
Stapelbroek (201 1). 

133. Decreto che ordina l'abolizione della scorreria, e la restituzione de/le prede che si 
trovan giafatte, nº 2456, 17 aprile 1815, pubblicato in Napoli il 22 aprile. Sulla guerra di cor
sa, per un inquadramento di lungo periodo e per una bibliografia aggiornata, Foti (2016, Cap. 1). 

134. Con la Déclaration réglant divers points de droit maritime falta il 16 aprile 1856 
dalle potenze firmatarie del trattato di Parigi (30 marzo) con cui si era chiusa la guerra di 
Crimea. La Dichiarazione, vincolante per gli Stati che vi avessero aderito, avrebbe abolito 
la guerra di corsa e protetto sia la merce neutrale trasportata sotto bandiera nemica sia la 
merce nemica trasportata sotto bandiera neutrale, fatta eccezione, in entrambi i casi, per il 
contrabbando di guerra. A vrebbe regolato e lutelato, dunque, solo il commercio dei neutri, 
mentre, come ora si dira, il decreto murattiano, oltre ad abolire la guerra di corsa, consenti
va il commercio con uno Stato nemico . 

135 . Le licenze con le quali il governo autorizzava un privato ad armare un bastimento 
e ad attaccare e catturare un vascello nemico. 
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ni 136 e, infine, a condizione di reciprocita, si lasciavano aperti i porti del Re
gno alla «bandiera mercantile austriaca», cioe ad una bandiera nemica; si 
sanciva, in definitiva, la liberta di commercio tra paesi belligeranti 137. 

Non sarebbe difficile ricondurre anche questo decreto a un tentativo di Mu
rat di "conservare il trono". Stando al preambolo, il provvedimento fu occasio
nato dalla notizia che, a guerra gia dichiarata, alcuni bastimenti napoletani 
«Catturati e condotti in Trieste» erano stati poi rilasciati. Si sarebbe dunque vo
luta ricambiare la cortesia austriaca138, e con larghezza, per di mostrare alla 
stessa Austria ma soprattutto all'Inghilterra il carattere 'preterintenzionale' 
delle ostilita appena riprese e la volanta di Murat di sospenderle al piu pre
sto139. D'altro canto, Ja guerra di corsa, in quella fase di grave incertezza poli
tica, comportava piu rischi che vantaggi 140. 

Il decreto resta nondimeno rivoluzionario nelle sue prescrizioni come nei 
principí' ai quali espressamente si richiama141 . A una guerra perdurante, o ad 

136. Forse su istanza di parte: il console Reymond chiese che «a norma del decreto» 
fossero rilasciate Je prede austriache (ASN, MAE, b. 5462, fase. 2045, 2 maggio 1815). 

137 . 11 tema del commercio col nemico e perlo piu toccato incidentalmente all'interno 
della Ietteratura sul commercio dei neutri. Per un profilo di ambito giuridico (relativo al 
Trading with the Enemy Act emanato da! Congresso degli Stati Uniti il 6 ottobre 1917), ma 
con un inquadramento storico pur sommario, Huberich ( 1918). 

138. Informato del decreto «a vantaggio del libero reciproco commercio», il governo 
austriaco espresse il suo «sommo agradimento» , ma con toni, invero, piuttosto noncuranti: 
«La risoluzione [ ... ] corrisponde alle viste di equita; poiché e ragionevole di Jasciare il 
Commercio libero con articoli innocenti, per non accrescere Je calamita di Guerra» (ASN, 
MAE, b. 5385 , fase. 900, Trieste 22 aprile 1815) . 

139. A inizio aprile Bentinck aveva avvertito Gallo che la (ancora eventuale) guerra con 
!'Austria avrebbe comportato Ja rottura dell'armistizio anglo-napoletano e la discesa in 
campo dell'Inghilterra al flanco dell' Austria . 11 20 aprile , dopo aver inutilmente tentato di 
convincerlo a separare Ja causa inglese da quella austriaca , Gallo comunico a Bentinck che 
Murat aveva iniziato il «mouvement retrograde» delle sue truppe, che aveva ordinato «de 
faire reliicher sur Je champ les batimens autrichiens qui avaient été capturés, ou qui se trou
vaient arretes dans ses Ports», e che si apprestava a proporre al governo austriaco Ja so
spensione delle ostilita. BSNSP, ms. XXI B 5, ff. 85-107; cfr . anche ANP , 31 AP 20, dr. 
337/19 e 337/23, Murat al ministro della Polizia Maghella , 16 e 25 aprile 1815. 

140. Nella Jettera del 20 aprile appena citata, Gallo riferiva a Bentinck «d'un accident 
excessivement facheux» occorso presso Ancona. Un corsaro napoletano aveva predato due 
bastimenti inglesi sul motivo che erano carichi di merci austriache. 11 corsaro era stato arre
stato, J'armatore condannato a risarcire i capitani dei bastimenti, e il re aveva inoltre ordi
nato che fossero ritirate Je Jettere di marca: «Le Roí s'est empressé, Milord, da saisir cette 
occasion pour donner une Nouvelle preuve publique de Ja protection spéciale, dont Je Com
merce Anglais doit jouir dans ses États» (ff. 105-107). 

141 . Che sembrano trovare un ' ultima eco nella peculiare condizione inserita nella con
venzione del 13 maggio 1815 tra il commodoro inglese Campbell e il príncipe di Cariati , 
volta a preservare Napoli da azioni belliche inglesi: oltre a pattuire Ja consegna dei vascelli 
da guerra e dei materiali degli arsenali napoletani e a regolare le comunicazioni tra Napoli e 
Gaeta, vi si dichiarava che i bastimenti mercantili avrebbero continuato ad essere «rec;:us 
comme jusqu 'a-présent, et traités avec les memes faveurs» (riportata in Orloff (l 819) , vol. 
II , p. 451; cfr. anche BSNSP, ms. XXI B 5 , f. 121 , Gallo a Campbell , 4 maggio 1815). 
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una pace ormai prossima che si profilava informata alle sole ragioni della poli
tica, Murat consegna (forse) il suo disinganno sulle virtu pacifere del commer
cio ma, allo stesso tempo, ne afferma la valenza assoluta, dichiarando la costi
tutiva alterita degli «interessi privati» alla «guerra tra' Sovrani» e la loro ne
cessaria, «illimitata» liberta. 

Yincenzo Cuoco, nel commentare il decreto, poté senza forzature evocare 
la funzione civilizzatrice del libero commercio, «demanio comune di tutte le 
nazi o ni», e rimarcare come il re «in mezzo allo stesso fragor delle armi» aves
se dato «il primo I'esempio» nell'attuare «quelle massime liberali» auspicate 
da «tutti i popoli» dalle paci di Yervins e Utrecht «fino ai nostri giorni» 142• «E 
cosa questa che piace infinitamente», annoto De Nicola ne! suo Diario del 22 
aprile, eppure, osserviamo, «Un cosl umano sistema» 143 non ha lasciato traccia 
nella storia del diritto marittimo internazionale, né in quella di Murat. 
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