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Marco Polo  
e l’economia politica dell’impero Yuan:  

realtà e rappresentazioni ideologiche*
di Hans Ulrich Vogel

Oggetto di questo studio è un primo approfondimento della questione 
di quanto l’economia politica dell’impero mongolo degli Yuan abbia 
trovato riscontro nel racconto di Marco Polo. Punto di partenza non 
sarà un concetto propriamente moderno di “economia politica”, ma la 
percezione cinese dei fatti economici documentata nei testi più o me-
no contemporanei al soggiorno del Veneziano. Si tratterà di analizzare 
quanto viene citato anche nel resoconto di Marco, ma pure di annotare 
quanto non è stato registrato, o perché da lui ritenuto non interessante 
o per la sua inconsapevolezza o per la sua mancanza di conoscenze. Da-
ta la grande quantità di argomenti che potenzialmente possono rientra-
re nell’etichetta “economia politica del periodo Yuan”, non sorprende 
che il Veneziano non abbia trattato ogni singolo argomento, poiché 
un approccio sistematico al tema appartiene al lavoro dei compilato-
ri storiografici nella Cina imperiale o a quello della ricerca moderna, 
più che al resoconto di un singolo straniero durante il suo soggiorno 
nell’impero di Qubilai. Si tratterà poi di verificare l’indice di realtà 
delle descrizioni economiche di Marco; visto il gran numero dei te-
mi rilevanti, procederemo a una prima perlustrazione un po’ eclettica, 
fondata sulle diverse redazioni del racconto poliano e sulla letteratura 
scientifica, ma di tanto in tanto anche su fonti primarie. E sarà pure 
interessante analizzare quanto sia idealizzata la descrizione proposta 
dal Devisement dou monde.

* Il capitolo è stato tradotto in italiano da Eugenio Burgio.


