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dei consumi 
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un'opera dell'Arte povera 
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3.1 Piero Manzoni: il conflitto 
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della visione 342 
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Banksy 
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di Rauschenberg 
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presente 366 

6 . Orientamenti dell'architettura 

nel lii millennio 370 
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dell 'architettura: il caso di Meier 370 

6.2 Daniel Libeskind: l'architettura 

della memoria 372 
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Mario Botta e gli 'spazi della memoria' 374 

6.3 Zaha Hadid: l'arch itettura 
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6.4 Frank Gehry: il va lore plastico 

dell 'architettura 376 

6.5 Renzo Piano: l'osmosi 

tra arch itettura e contesto 

natura le 377 
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de llo spaz io 380 
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L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO 

Terragni tra letteratura 
e architettura: il Danteum 

Sala dell'Inferno 

Passaggio verso 
la sala dell'Inferno 

'Costruire' la Divina Commedia Alla 

fine degli anni Trenta, Giuseppe Terragni 

si dedicò a progettare un edificio ispirato 

alla Divina Commedia di Dante Alighieri e 

chiamato appunto Danteum. Coadiuvato 

dall'architetto Pietro Lingeri (1894-1968) 

e, per la parte decorativa, dal pittore Ma

rio Sironi (--7 p.194), la costruzione si sa

rebbe dovuta realizzare su via dell'Impe

ro a Roma (l'attuale via dei Fori Imperiali), 

nia con lo scoppio della Seconda guerra 

mondiale il progetto restò sulla carta. Sul

la base di un ricco materiale grafico e do

cumentario è stato comunque possibile 
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capire la natura dell'edificio e anche rea

lizzare delle ricostruzioni digita li . 

Stando alle parole dello stesso Terragni, il 

Danteum « non sarà un museo, non sarà un 

palazzo, non sarà un téatro, ma un vero e 

proprio tempio», concepito per omaggia

re la Commedia. L'idea era dunque quella 

di far rivivere in un monumento architet

tonico l'esperienza del viaggio ultraterre

no compiuto dal poeta. Uno degli elementi 

fondamentali del progetto era utilizzare i 

numeri simbolici (1, 3, 7, 10, 33e100) pre

senti nella Commedia e 'incarnarli' nelle 

murature dell'architettura. 

@ 

Una 'passeggiata architettonica' nel 
poema Per ottenere questo scopo, l'e

dificio era concepito come una serie di 

spazi su più livelli che, in un percorso 

ascensionale, avrebbero permesso al vi

sitatore un viaggio nelle tre cantiche dan

tesche (Inferno, Purgatorio e Paradiso) : 

una 'passeggiata architettonica' dentro 

la Commedia che avrebbe coinvolto non 

solo il movimento fisico attraverso i vari 

ambienti, ma anche tutti i cinque sensi, 

una vera e propria esperienza sinesteti

ca in cui un ruolo fondamentale era svol

to dalla luce. 
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Sala del Paradiso 

La Selva e la Sala dell'Inferno L'edifi

io doveva essere preceduto da un muro, 

oarallelo alla facciata di ingresso, campo

.sto di l QO blocchi di marmo, tanti quan-

- i canti della Commedia f).Varcato l'in-

51esso il percorso cominciava da un ampio 

GOrtile vuoto, simbolo della vita del poe

:a prima dell'inizio del suo viaggio sopran

"latu rale, subito seguito da uno spazio ri-

pito da ben 100 colonne, immaginate 

me gli alberi della « selva oscura» in cui 

· smarrisce Dante@. Qui la luce filtrava 

::::rraverso delle fessure nel solaio, proprio 

e in una foresta. Oltrepassata la Sei

~ si giungeva nella Sala dell'Inferno: qui 

ovavano 7 colonne di diverso spesso

- disposte in un tracciato geometrico a 

- - aie determinato dalle proporzioni del 

- <:angolo aureo G 0. Ciascuna colon-

e efiniva lo spazio, sorreggendo diverse 

·ani del soffitto, composto anch'esso 

..e sette blocchi che, frantumandosi, !a

no passare squarci di luce. 

Sala del Purgatorio e del Paradiso At

traverso l'interruzione di un muro, salen

do alcuni gradini si entrava nella Sala del 

Purgatorio, che aveva la stessa struttura 

della precedente, ma in negativo O. La ge

ometria era infatti la stessa, quella della 

spirale, ma qui le sette porzioni di soffit

to dell'Inferno diventavano aperture sul 

cielo O, simbolo del percorso di reden

zione compiuto dai peccatori che stan

no espiando le loro pene in attesa di sali

re al Paradiso. Tramite una stretta e ripida 

scala si arrivava infine alla Sala del Para

diso, scandita da 33 colonne di vetro cri

stallino e riflettente 00. Questo ultimo 

ambiente, posizionato esattamente so

pra le 100 colonne della Selva, era inon

dato di luce, che filtrava in gran quantità 

attraverso il soffitto vetrato. 

li 'viaggio', dopo uno spazio che doveva ce

lebrare l'Impero fascista, volgeva qui alter

mine e attraverso una lunga scala, stavol

ta in discesa, portava il visitatore all'uscita. 

® Ricostruzione 
grafica del Danteum 
con in evidenza i 100 
blocchi di pietra che 
avrebbero dovuto 
rappresentare 
i 100 canti della 
Divina Commedia 
(F. Mangione -
L. Ribichini). 

@Pianta 
del Oanteum: 
in evidenza 
l' ingresso, il cortile 
e la Selva. 

©Pianta del 
Oanteum: in evidenza 
la Sala dell'Inferno. 

@ Pietro Lingeri, 
Giuseppe 
Terragni, Progetto 
per il Danteum, 
Prospettiva della Sa/a 
dell'Inferno, 1938, 
china e acquarello 
su carta Fabriano 
su telaio in legno, 
cm 106x65. Milano, 
Archivio Pietro 
Lingeri. 

® 

® 

®Pianta del 
Danteum: in evidenza 
la Sala del Purgatorio. 

® Pietro Lingeri, 
Giuseppe 
Terragni, Progetto 
per il Danteum, 
Prospettiva della Sa/a 
del Purgatorio, 1938, 
china e acquarello 
su carta Fabriano 
su telaio in legno, 
cm 106x65. Milano, 
Archivio Pietro 
Lingeri. 

©Pianta del 
Oanteum: in evidenza 
la Sala del Paradiso. 

® Pietro Lingeri, 
Giuseppe Terragni, 
Progetto per 
il Danteum, 
Prospettiva della sala 
del Paradiso, 1938, 
china e acquarello 
su carta Fabriano 
su telaio in legno, 
cm 106x65. Milano, 
Archivio Pietro 
Lingeri. 
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