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Il ruolo dell’osservatore nell’illusione 

presso le stanze di Sant’Ignazio a Roma

Jessica Romor

-

ambienti reali. Nel caso delle quadrature, l’illusione, come suggerisce 
la sua radice etimologica (dal latino in-ludus), genera un’esperienza lu-

il De prospectiva pictorum et architectorum. In particolare, nell’ultimo 
ventennio del Seicento, viene chiamato a Roma dai Gesuiti per realiz-

cupola).

rappresenta uno strumento utile alla predisposizione del luogo prepo-

ritorna nuovamente la radice ludica nel termine) alla contemplazione 
che erano stati teorizzati dal Patriarca: ricordare la storia, comporre il 
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-
go in cui si deve poi inserire la storia con le persone da contemplare, 
secondo il metodo ignaziano.

deve poter apparire nella sua composizione spaziale nel momento in 
cui l’osservatore raggiunge l’unico punto che ne consente la rivelazio-

-

un tardo modello del mondo geocentrico, dal momento che egli non 

centro dell’universo.

cui Pozzo ha decorato lo spazio irregolare che conduce alle stanze del 

-
plessi e articolati, terreni e sovrannaturali.

Il corridoio di Sant’Ignazio

Prendiamo dunque in esame il corridoio delle Stanze di Sant’Ignazio, 
caso emblematico per ragionare sul ruolo dell’osservatore nel gioco 

Prima dell’intervento di Pozzo, le decorazioni si limitavano all’im-

Borgognone, aveva dipinto episodi della storia del Santo. Qui, Poz-

De prospectiva pictorum et architectorum alla tavola 100 del primo tomo. 
-
-

sentendo la percezione illusoria di uno spazio molto diverso da quello 
reale, specie per quanto riguarda lo sfondato della parete obliqua, che 
regolarizza lo spazio reale, e il sistema di mensole e travi dipinte, che 
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Gli elementi dipinti possono essere suddivisi in tre livelli narrativi: 
-

mente decorativo (vasi, statue e quadri sulla storia del Santo) e quello 

da un sistema composto da paraste-mensole-trave che suddivide lo 

colonne e due semicolonne appoggiate alla parete laterale sulla quale 
giacciono le due porte laterali sormontate da aperture, non visibili, ma 
percepibili grazie alla luce dipinta che proviene da quella zona e dalle 

si rivela particolarmente utile ragionare sulla ricostruzione inversa del 
-
-

-
ti coevi, in primis quello di Pozzo, possiamo supporre che l’opera sia 

-

interessano gli elementi dipinti sulla parete obliqua e sulla volta) ap-

Fig. 1. 
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partengono ognuna a un piano ideale (un piano perpendicolare alle 
due pareti longitudinali e il piano d’imposta della volta) e vengono 

Fig. 2. -
-
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-

quindi sul rapporto fra l’opera e l’osservatore. Iniziamo dalle due pa-
reti longitudinali e da quella di ingresso. Le due pareti laterali, quella 

-
-

su entrambi i supporti, e quindi la sua stessa quota (circa 160 cm dal 
-

l’ipotesi che il centro di proiezione si trovi al centro del corridoio. Data 
l’assenza di elementi dipinti che consentano di misurare le profondi-

-

le analoghe nicchie dello spazio reale, alle quali esse fanno chiaramen-
-

Anche la parete di ingresso consente, con il medesimo approccio, di 

la parte superiore del basamento proveniente dalla parete longitudi-

diventando il plinto di una delle semicolonne d’ingresso. In altre pa-
role, mentre in alzato viene inserita lateralmente la parasta bianca, che 

determinando peraltro un prolungamento della cornice superiore, in 

d’ingresso i plinti delle colonne che dovrebbero esse invece arretrati.

-
-

-

coerenza interna delle costruzioni. 
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e originale dal punto di vista metodologico. Partendo da una valu-

-
pali dell’ambiente reale, compreso lo spazio rappresentato sul fondo, 

-

concepita come un sistema di cinque rappresentazioni disposte sulle 
facce interne di un parallelepipedo la cui larghezza coincide con quella 

corta e l’altezza con la quota del piano di imposta della volta. Concen-
-

teressa la zona irregolare del corridoio, probabilmente concepita come 

-

sua percezione frontale ideale determina un vincolo fondamentale, che 
-

essere percepita come un modello frontale, conforme quindi al resto 

-

Fig. 3.
viene osservata dal centro della stanza, dirigendo lo sguardo lungo l’asse longitudinale 
(elaborazioni di J. Romor).
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-

orizzontale sul quadro ideale e la sua proiezione sulla parete obliqua 

-

generando dunque come immagine su di esso un segmento orizzon-
-

-

Nel caso del corridoio, questa operazione conduce proprio a indi-

per le altre pareti. Determinato tale punto, si passa dunque al secondo 

-
che in esso contenute.

-

-

une con le altre se osservate dal centro di proiezione che le ha generate 

-



68

Fig. 4. Per trovare il punto dal quale una 

convergenti viene percepita frontalmente 
dall’osservatore (c) si intersecano il raggio 
principale convergente nel punto di fuga 

-

orizzontali con il quadro frontale (b) (ela-
borazioni di J. Romor).

Fig. 5. Variazione della percezione di una 
-

quo quando ci si allontana (O’) o ci si avvi-
cina (O’’’ -
to dal quale se ne ha una visione frontale 
(O’’) (elaborazioni di J. Romor).

Fig. 6.
-

golo (destra) (elaborazioni di J. Romor).
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Fig. 7. -
dentalmente e dal medesimo punto di vista (elaborazioni di J. Romor).

Fig. 8. -

coincidente con la parete) (elaborazioni di J. Romor).
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-
bilmente su un quadro orizzontale ideale posto al livello del piano di 

-
gnazio rappresenta un interessante laboratorio per analizzare e con-

-

Ecco, dunque, ad esempio, che lo spazio dipinto sulla parete di fondo 

frontale o d’angolo, a seconda della direzione che assume lo sguardo, 

medesimo centro, da quel punto in cui l’osservatore diventa protago-




