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DELL'ARCHITETTO 

Le correzionr ottiche 
® 

A I l'inizio del XIX secolo, studian

do ed eseguendo i rilievi sia del 

. Partenone sia di altri templi gre
i< 

ci antichi, diversi studiosi riscontrarono 

l'esistenza di un certo numero di anoma

lie: alcune linee degli edifici che avrebbe

ro dovuto essere rette presentavano una 

leggera curvatura. Per spiegare queste 'ir

regolarità' si elaborarono delle teorie che 

cercavano di chiarire il modo in cui gli ar

chitetti greci, mediante opportuni accor

gimenti, avevano progettato i templi, cor

reggendo e compensando alcuni difetti 

apparenti dovuti ai meccanismi cli fun

zionamento della v ista umana, le cosicl-

® 

progettarono questi elementi con una 

leggera curvatura verso l'alto, riuscendo 

a correggere l'aberrazione. 

L'occhio umano, tuttavia, non deforma 

solo la visione a distanza delle linee oriz

zontali, ma altera anche quelle verticali 

che, se realizzate perfettamente in asse 

(o a piombo), possono risultare distorte 

rispetto all'asse stesso. Questo fenome

no interessava soprattutto gli elementi 

angolari dell'edificio templare, perché gli 

angoli sono i punti dove tali elementi, con

vergendo, amplificavano l'effetto distor

sivo della vista. Le colonne, dunque, così 

corne altri elementi verticali che si trova-

dette 'd istorsioni' o 'aberrazioni ottiche'. vano agli estremi della costruzione, veni-

vano impostate con un'inclinazione ester

Distorsioni ottiche e correzioni Le cli- na cli pochissimi centimetri, garantendo 

storsioni ottiche sono in realtà fenomeni 

molto frequenti e variegati. Relativamen

te a quel lo che ci interessa qui, cioè alla 

percezione delle linee da parte dell'oc

chio umano, un chiaro esempio viene of

ferto dagli studi del tedesco Ewald Hering 

(1834-1918): nelle figg. e e Ci), a secon

da della direzione che assumono le linee 

azzurre, le due rette orizzontali appaiono 

deformate nella zona centrale, risultando 

rispettivamente pili vic ine o più distan

ti tra loro (quindi curvate verso il basso 

o verso l'alto). Osservando la riproduzio

ne della facciata cli un tempio greco pro

iettata su un reticolo di questo tipo G, si 

può vedere chiaramente corne le linee 

orizzonta li della trabeazione e dello stilo

bate risultino in effetti deformate verso il 

basso, motivo per cui gli architetti antichi 
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un'impressione di slancio verso l'alto 0 . 

Le teorie 'pseudoscopiche' Le teorie 

elaborate per classificare gli accorgimen

ti architettonici di correzione appena vi

sti prendono il nome di 'pseudoscopiche' 

(termine coniato dal greco che significa 

«fa lsa visione») e convenzionalmente si 

possono sudcliviclere in teorie pseuclosco

piche 'negative' e 'positive'. 

Secondo le teorie 'negative', alcuni espe

dienti servivano appunto a compensare gli 

effetti deformanti della vista. Per esempio, 

una delle più antiche correzioni cli questo 

tipo, è la curvatura verso l'alto dello stilo

bate nell'Apo//onion (Tempio di Apollo) cli 

Corinto C): come abbiamo già osservato, 

l'occhio umano da lontano tende a defor

rnare verso il basso le linee orizzontali; 
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in questo caso, dunque, l'architetto ave

va annullato l'apparente curvatura verso 

il basso dello stilobate controbilancian

dola con una leggera curvatura verso l'al

to, in maniera che alla vista il profilo dello 

stilobate risultasse perfettamente dritto. 

Tra le correzioni 'negative', ovvero impie

gate per compensare gli effetti deformanti 

della vista, si annovera anche l'entasi, che 

consiste nel realizzare le colonne con un 

leggero rigonfiamento nel diametro po

sto a circa un terzo dell'altezza. 

Senza questo accorgimento la singola co

lonna apparirebbe pili sottile nella parte 

centrale rispetto alle sue estremità O, 
mentre le colonne nel loro insieme ver

rebbero percepite come concave e mag

giormente sottili, generando un'impressio

ne cli poca solidità e robustezza. L'entasi 



corregge dunque questi difetti ottici e, allo 

stesso tempo, co11 il suo effetto di rigo11-

fia111e11to sembra simulare lo sforzo fisi

co della colo1111a 11el sostenere il peso del

la copertura; i11 questo modo se 11e esalta 

la fu11zio11e di sostegno e si trasmette u11 

messaggio di ulteriore potenza e solidità 

all'intero edificio. 

Seco11clo le teorie pseudoscopiche 'po

sitive', invece, altri accorgimenti archi

tettonici avevano lo scopo di produrre 

illusioni ottiche enfatizzando le dimen

sioni o ingrandendo apparentemente le 

misure di una costruzione. U11 esempio 

di questo tipo di soluzione introdotta per 

ampliare l'effetto spaziale è stato usa

to 11ell'Heràion (Tempio di Hera) del Sele 

(vicino a Paestum): qui, infatti, per otte

nere l'effetto cli una lunghezza maggio

re rispetto a quella reale, la parete di fon

do del naòs si presenta leggermente pili 

larga rispetto a quella dell 'ingresso; in tal 

modo, chi guarda ha l'impressione di tro

varsi in un ambiente più lungo di quanto 

sia i11 realtà 0. 

Le correzioni ottiche nel Rinascimento 

Questo tipo di soluzione, o meglio di illu

sione ottica, è particolarmente interes

sante perché sarà riutilizzata in epoche 

successive 11011 solo i11 architettura ma 

anche i11 urbanistica, per esempio nella 

realizzazione cli clue celebri piazze rina

scimentali: Piazza Pio Il, antistante il Duo

mo di Pienza C), progettata da Bernardo 
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Rossellino, e Piazza del Campidoglio a 

Roma O, progettata da Michelangelo. 

Entrambi questi spazi, infatti, sono stati 

progettati i11 modo che le facciate degli 

edifici di fondo siano più larghe rispetto 

all 'ingresso della piazza stessa, cl1e per

tanto no11 ha una pianta rettangolare o 

quadrata ma di forma trapezoidale. Così 

facendo, chi si affaccia in piazza arrivan

do dalla via principale, ha l'impressione cli 

entrare i11 uno spazio molto pili ampio, in 

cui l'edificio cli fondo viene esaltato nella 

sua imponenza e monumentalità proprio 

i11 v irtl1 dell 'illusione prospettica. 
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®@ © Esempi di 
distorsione ottica relativa 
rispettivamente a una coppia 
di rette orizzontali e 
agli elementi orizzontali 
della facciata di un tempio 
greco. 

@Riproduzione grafica 
dell'inclinazione di una 
colonna angolare in 
un tempio. 

® l. Come il tempio deve 
essere visto e percepito 
dall'occhio umano. 
2. Come l'occhio 
umano deforma le linee 
orizzontali incurvandole 
verso il basso. 
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3. Controbilanciamenti 
e correzione delle 
linee orizzontali 
attraverso una leggera 
deformazione verso 
l'alto. 

® l. Come la colonna 
deve essere vista 
e percepita dall'occhio 
umano. 
2. Come l'occhio 
umano deforma le linee 
verticali della colonna 
assottigliandole. 
3. Controbilanciamento 
e correzione delle 
linee della colonna 
attraverso un leggero 
rigonfiamento. 

© Pianta dell'Heràion 
(Tempio di Hera) del Sele. 
Le dimensioni della parete 
di fondo del naòs sono 
accentuate per mostrare 
l'accorgimento costruttivo 
che amplia l'effetto spazia 
della cella . 

® Prospetto dì Piazza Pio 
a Pienza, XV secolo. 

CD Prospetto dì Piazza 
del Campidoglio a Roma, 
XVI secolo. 
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