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L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO 

Bramante e la pianta centrale 

Pianta centrale ed edifici religiosi Si 

definiscono a pianta centrale tutti gli edi

fici in cui le parti che compongono la co

struzione, sia in pianta che in alzato, sono 

organizzate in modo perlopiù simmetri

co intorno a un punto che funge da cen

tro geometrico e strutturale dell'intera 

opera architettonica. La parte che chiu

de il soffitto sopra questo punto spesso 

è una cupola. 

Già Leon Battista Alberti, nel suo tratta

to De re aedificatoria (--7 p. 88), consiglia

va di utilizzare la pianta centrale per tutti 

gli edifici a carattere religioso e, inoltre, di 

concepire le strutture in modo che fos

sero regolate da un sistema proporzio

nale organico, cioè in modo che ciascun 

elemento fosse in una relazione armo-

1 

dell'apostolo, che diviene il fulcro di tut-

nica e razionale rispetto all'intero com- ta la costruzione, tanto che nel progetto 

plesso. Del resto, l'associazione tra pianta originario anche il cortile che accoglie il 

centrale ed edificio di culto aveva anche Tempietto avrebbe dovuto essere circo

un importante valore simbolico: la for- lare f).Tutto lo spazio viene organizza

ma del cerchio, infatti, senza un inizio e to in semplici rapporti proporzionali che 

Jna fine e con tutti i punti della circon- governano tutte le dimensioni. 

~erenza equidistanti dal centro, era con-

siderata la figura geometrica perfetta e, Progetti su grande scala: San Pietro 
er questo, più adatta a rappresentare la La stessa idea di spazio centrale viene 

atura divina. sfruttata da Bramante per la nuova Basili-

Progetti su piccola scala: il Tempietto 
3ramante, che ha studiato e ben cono-

5ee Al berti, ha dunque assimilato nella 

3Ua formazione l'importanza di simme-

ia, proporzionalità, armonia ed equili

::rio: sono questi gli elementi che carat

:erizzano la sua ricerca spaziale. Proprio 

a pianta centrale è lo strumento di cui 

'artista si serve per concretizzare la sua 

·sione di edificio sacro, in particolare in 

: e suoi celebri progetti: uno su piccola 

ala, il Tempietto di San Pietro in Mon

::irio, e uno su larga scala, la nuova Basi

a di San Pietro. 

el primo, realizzato nel 1502, la pian

:a circolare ha come suo punto centra

architettonico ma anche simbolico e 

irituale, il presunto luogo del martirio 

ca di San Pietro. Il progetto prevedeva una 

chiesa a croce greca inserita in una forma 

base quadrata. All'intersezione dei quattro 

bracci, ciascuno terminante con un'absi

de, avrebbe dovuto troneggiare un'impo

nente cupola di impostazione tipicamen

te romana (Pantheon) 41) . Quattro cupole 

più piccole e quattro torri angolari avreb

bero completato l'edificio, rafforzando at

traverso direttrici diagonali la forza attrat

tiva dello spazio centrale e contribuendo 

così a gerarchizzare gli spazi. 

Dal punto di vista architettonico, la pianta 

centrale iscritta in un quadrato con un'ab
side per ciascuno dei quattro lati e con una 

cupola centrale crea una struttura rigoro

sa e simmetrica, in cui le masse murarie, 

addensandosi nella parte centrale, danno 

una spinta verso l'alto alla grande cupola. 

® Pianta della 
chiesa di San 
Pietro in Montorio 
e dell'adiacente 
Tempietto: a sinistra 
(1) il progetto originario 
di Bramante, a destra 
(2) lo stato attuale. 

o 
2 

®Pianta del 
progetto di Bramante 
per la Basilica 
di San Pietro, con 
in evidenza gli assi 
di simmetria e gli 
ambienti principali 
dell'edificio. 

Per quanto riguarda la pianta, se il cerchio 

corrispondente alla cupola era conside

rata la figura perfetta, altrettanto simbo

lico era il quadrato, con l'equilibrio dato 

dai quattro lati, uguali ed equidistanti tra 

loro. E non è un caso se cerchio e quadra

to sono spesso accomunati anche nei di

segni di Leonardo da Vinci che documen

tano la sua ricerca sulla pianta centrale. 

® 

® 
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