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L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO 

La cupola bizantina 
® 

® Una tecnica nuova L'uso della cupola (-7 p. 74), prevalse una tecnica pecu l i ~ -

72 Sezione 8_- Dal Tardoantico all'Alto Medioevo 

è un tratto caratteristico ciel l'architettu

ra bizantina e costituisce un significati

vo approdo nell'evoluzione clelle tecni

che costruttive. 

La cupola b izantina si innestava su un 

tamburo a base quadrata (e non circola

re o poligonale, com'era solitamente negli 

edifici romani), al quale era collegata eia 

elementi cli raccorcio. Era inoltre fiancheg

giata ai lati eia sernicupole, che le confe

rivano stabilità e che ne contenevano la 

spinta verticale. 

I tubuli fittili Nella Ravenna bizantina, 

e in particolare nella cupola cli San Vitale 

che rendeva le coperture particolarm -

te leggere, quella clei tubuli fittili. Si im -= 
gavano piccoli tubi cli terracotta, con 

terminazione a forma conica che ver

va innestata nel coi-po cilindrico del pez

zo successivo: i vari elementi potev~ = 
dunque essere incastrati l'uno nell 'a l _ 

montati in serie, in lunghe file dispos 1:0: 
spirale e poi ricoperte cli calcestruzzo 

Questo sistema costruttivo appare 

zato continuativamente clal Il secolo ;- -

al VII secolo e lo si osserva per eserr~ = 
nella Villa di Piazza Armerina (-7 PP- :.=--
19), nonché in alcuni edifici norclafria:.: 

Era una tecnica che consentiva di erig=<= 



® Disegno ricostruttivo dei 
tubuli fittili e del loro utilizzo. 

@ Santa Sofia, interno, 
532-537 ci.O. 
Istanbul (Turchia). 

© Richard Meier, chiesa di 
Dio Padre Misericordioso, 
1998-2003. Roma. 

strutture autoportanti (perché non occor

reva allestire centine di legno per costru

irle) e particolarmente leggere. 

L'esempio di Santa Sofia La cupola bi

zantina trova la sua massima espressione 

nella Cattedrale di Santa Sofia a Costan

tinopoli (-7 pp. 70-71), la piC1 imponente 

e grande basilica del mondo cristiano a 

quei tempi. L'attuale cupola 0 è statari

costruita dopo un violento terremoto, ma 

anche nella sua concezione originaria pre

sentava soluzioni innovative, che corri

spondevano alla volontà di realizzare una 

copertura straordinariamente grande ma 

anche capace di suggerire l'impressione 

di leggerezza e ariosità. Queste esigen

ze si accordavano del resto alla figura a 

cui la chiesa venne dedicata: non un san

to o una santa, ma un concetto astratto 

e immateriale come la 'Divina Sapienza'. 

Come testimonia lo storico di età giusti

nianea Procopio di Cesarea nel trattato 

De aedificiis (« Gli edifici»), chi entrava 

in Santa Sofia percepiva un senso di ri

paro ma allo stesso tempo di leggerezza, 

proprio perché gli architetti erano riusci

ti a ottenere un effetto cli smaterializza

zione della pesante copertura. 

Per ottenere questo risultato vennero uti

lizzate tre strategie innovative. 

poco spazio alle aperture. La soluzione 

adottata per Santa Sofia fu invece quel

la cli adagiare la cupola non su una parete 

piena, ma su un appoggio murario trafora

to eia una corona di ben quaranta finestre: 

si creava così un anello luminoso sotto la 

cupola stessa, che dava quella tipica sen

sazione illusionistica cli completa sospen

sione e smaterializzazione delle strutture. 

La luce Altro elemento strutturalmente 

importante era la luce, che rappresenta

va anche un aspetto concettualmente e 

simbolicamente rilevante: infatti la luce 

copiosa che pioveva dall 'alto era assimi

lata all'illuminazione della sapienza divina, 

e diventava dunque un simbolo potente, 

capace di coinvolgere l'intera comunità 

dei fedeli . Si deve considerare anche che 

i raggi del sole a Costantinopoli risultano 

più forti di quanto siano a latitudini mag

giori, come nel Nord Europa; pertanto la 

luce, penetrando all 'interno in abbondan

za, doveva rispecchiarsi, riflettersi e rim

balzare sui lucidi mosaici dorati delle pa

reti con una intensità particolare. Anche 

la luce dunque contribuiva ad aumenta

re quell 'effetto altamente suggestivo e 

sorprendente di smaterializzazione del

le strutture. 

L'ombra Per esaltare lo spazio centrale, 

La cupola e le strutture Le cupole ro- gli architetti progettarono le parti latera

mane si appoggiavano alle strutture sot- li annesse alla sala centrale in modo che 

t ostanti in maniera compatta, lasciando fossero illuminate in modo piC1 discreto: 

© 

questi ambienti, con le loro divisioni oriz

zontali in più piani e la loro penombra, con

trastavano con lo spazio centrale unico, 

che perciò, anche grazie alla maggiore illu

minazione, risultava ulteriormente ampli

ficato, slanciato verso l'alto e come attira

to da un moto ascensionale verso il cielo. 

Ieri e oggi: una chiesa di Richard 
Meier Il modo in cui viene trattata la luce 

naturale nella cupola di Santa Sofia sug

gerisce un interessante confronto con 

un edificio di recentissima costruzione, 

la chiesa di Dio Padre Misericordioso, re

alizzata per il Giubileo del Terzo millen

nio a Roma dall'architetto statunitense 

Riohard Meier (j . Mentre a Santa Sofia i 

raggi del sole penetrano nell ' involucro ar

chitettonico in modo diretto e prepotente, 

Meier immagina una luminosità indiretta, 

più dolce e soffusa. Infatti gran parte del

la struttura muraria, con la sua compatta 

massa cementizia, si oppone all 'ingresso 

della luce diretta, schermandola comple

tamente dalla parte rivolta a sud. La cupola, 

invece, è completamente aperta, con am

pie vetrate che fanno vedere il cielo. L'illu

minazione risulta così meno enfatica, più 

tenue, come se la chiesa fosse esposta a 

nord. Questo irraggiamento attenuato fa 

sì che la luce sia distribuita in modo uni

forme, ovattato e soffuso all'interno del

lo spazio religioso, ohe evoca senz'altro 

un tipo cli spiritualità differente rispetto 

a quella suggerita a Santa Sofia. 
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