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L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO 

La sezione,aurea 

L 
ricerca della perfezione for-a male che caratterizza l'arte 

greca classica si manifesta 

anche nell 'elaborazione di geometrie e 

schemi matematici che riproducono l'ar

monia delle proporzioni osservate in na

tura. Del resto, la comprensione dei feno

meni fi sici e i tentativi cli rappresentare le 

leggi cl1e li governano - attraverso lo studio 

delle relazioni tra entità astratte quali nu

meri, angoli, segmenti e aree - sono al cen

tro delle riflessioni cli filosofi e matematici 

greci fin dal VI secolo a.e. In quest'epoca, 

per esempio, Pitagora e la sua scuola filo

sofica avevano posto l'attenzione sull 'im

portanza del numero, cioè della matema

tica, come strumento per comprendere 

la realtà (si pensi al teorema di Pitagora). 

Filosofia, geometria, arte La parola geo

metria (che deriva dal greco e significa 

letteralmente « misurazione della terra» ) 

sintetizza lo sforzo intellettuale nel trova

re elementi e strumenti di calcolo utili a 

riportare a misura d'uomo le grandezze 

astronomiche o a progettare e costruire 

grandi edifici, come templi, teatri, mura 

perimetrali . Il desiderio di realizzare ope

re idealmente perfette spinge gli artisti 

ad applicare questi schemi matematici 

e geometrici anche alla statuaria, come 

per il Canone di Policleto, e all 'architettu

ra, come per la sezione aurea. 

La sezione aurea La prima definizione 

formale scritta di sezione aurea si tro

va negli Elementi di Euclide (IV-lii seco

lo a.e.): un segmento è diviso in due parti 

in proporzione aurea se la parte maggio

re risulta media proporzionale tra l'intero 

segmento e la parte minore, in formula 

AC:AB = AB:BC oppure anche x:a = a:(x-a). 

A B c 
··~~~~~~~~~-.~~~~~--

Immaginiamo un greco che disegna con 

riga e compasso un quadrato cli lato a, poi 

traccia una linea da uno dei vertici, per 
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esempio da e, fino al punto medio M del 

lato AB. Successivamente, traccia un arco 

di cerchio puntando il compasso in M con 

raggio MC, fino a intercettare nel punto E 

il prolungamento del lato AB del quadrato. 

D a c 

a 

• • A M B E 

Osservando il disegno notiamo che si veri

fica una proporzione unica tra grandezze 

AE, AB e AE-AB. Infatti possiamo verifica

re che AE:AB = AB:(AE-AB), cioè AB è me

dio proporzionale tra AE e AE-AB. 

Abbiamo così trovato la 'sezione aurea', 

detta anche costante di Fidia e indica

ta dalla lettera greca <p (phi), che coinci

de con il valore del rapporto tra AE e AB 

e tra AB e AE-AB. Trattandosi di una co

stante, il suo valore è i nel i pendente dalla 

lunghezza del segmento AB ecl è espres

so eia! numero irrazionale 

('15+1) 
2 :::: 1,61803398 

Un ideale di perfezione senza tempo 

Nel corso della storia molti f ilosofi, arti st i 

e architetti hanno visto nella sezione au

rea un ideale di completa armonia e per

fezione e in alcuni casi anche un canone 

di bellezza, proporzLone ed equilibrio. Sarà 

la cultura umanistica e rinascimentale ad 

approfondire le applicazioni della sezione 

aurea nei vari campi del sapere, in parti

colare il matematico italiano Luca Pacio

li (1445 ca-1517), che nel 1509 dedicherà 

un intero trattato a questo argomento (De 

Divina Proportione) f).Anche nel XX seco

lo, tuttavia, l'interesse per la proporzione 

aurea continua a ispirare gli artisti, come 

mostra l'opera dell 'architetto svizzero Le 

e 

® Leonardo da Vinci (attr.), Corpo 
a settantadue basi vuoto (Septuaginta duarum 
basium vacuum), da Luca Pacioli, De divina 
proportione, Tavola XL, folio 111recto, 1498, 
pergamena . Milano, Biblioteca Ambrosiana. 

eorbusier (1887-1965), che aveva indivi

duato nella sezione aurea un modello cre

ativo per la sua produzione architettoni

ca 4!). Le Corbusier, infatti, si proponeva 

di creare spazi capaci di favorire il senso 

di armonia e di benessere di ciascun in

dividuo. La sua ricerca di una 'regola' della 

perfezione, che guarda proprio al model

lo dell'architettura greca e dunque alla se

zione aurea, era volta a perseguire un ide

ale di bellezza capace di generare felicità. 

@ Le Oorbusier, Le Modular, 1945. 
Nel disegno sono indicate alcune proporzioni 
generate dalla sezione aurea. 
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