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L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO 

Gli elementi strutturali 
dell'architettura gotica 

Le strutture L'architettura gotica, nel 

suo rinnovamento sul piano tecnico, ol

tre che estetico, trova risposte costrutti

ve più funzionali e veloci per la realizza

zione, la costruzione e la trasformazione 

degli edifici. Gli elementi distintivi, che in 

realtà esistevano già ma che in questo 

periodo storico si combinano e si amal

gamano più efficacemente tra loro, sono: 

• la vasta utilizzazione dell'arco a sesto 

acuto o a ogiva; 

• la volta costolonata o nervata che va a 

modificare la volta a crociera; 

• i contrafforti e gli archi rampanti. 

La volta a crociera con l'arco a sesto 
acuto In epoca romanica la volta a cro

ciera a tutto sesto comportava una spinta 
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orizzontale importante, pertanto i muri 

perimetrali dovevano essere sufficiente

mente robusti e larghi per contenerla. Con 

l'arco a sesto acuto e le relative volte acro

ciera si dà ora una nuova soluzione al pro

blema. La spinta verticale dell'arco a ogiva 

prevale su quella orizzontale, ottimizzan

do la struttura dal punto cli vista statico: in 

questo modo si possono réalizzare costru

zioni più alte e ampie e, con uno schema 

strutturale puntiforme (cioè con appog

gio su singoli punti - i pilastri- anziché in

tere linee di parete, vedi anche -7 p.192). 

Gli archi rampanti e i contrafforti Al

tri elementi essenziali sono gli archi ram

panti e i contrafforti, che assorbono pro

porzionalmente le spinte e permettono 

® 
®Cattedrale di 
San Pietro, interno, 1225. 
Beauvais (Francia). 

@ Un bosco di pioppi. 

© Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, veduta 
laterale, Xli secolo. Trani. 

@ Cattedrale 
metropolitana dei Santi 
Pietro e Maria, veduta 
aerea, Xlii-XIX secolo. 
Colonia (Germania). 

® Antoni Gaudf, Basilica 
della Sagrada Familia, 
interno, 1883-non finita. 
Barcellona. 

® Santiago Oalatrava, 
World Tracie Oenter 
Transportation Hub 
('Oculus'), interno, 2016. 
New York. 

l'alleggerimento e il progressivo svuota

mento delle pareti murarie laterali. 

L'effetto statico è quello di lasciare sol

tanto lo scheletro portante necessario ed 

essenziale per il sostegno della fabbrica 

(cioè dell'edificio che si sta costruendo), 

eliminando tutte le parti di tamponatura 

(ossia di riempimento) superflue e sosti

tuendole con delle vetrate. La tecnica co

struttiva gotica viene portata quindi fino 

alle estreme conseguenze, ovvero enfa

tizzando la netta distinzione tra losche

letro (o la struttura portante vera e pro

pria) e le varie tamponature. 

Strutture 'viventi' Questo doppio regi

stro architettonico da un lato evidenzia e 

sottolinea lo scheletro e dall'altro utilizza 



le vetrate per la tamponatura: il risultato 

immediato è quello di far percepire il luo

go interno come se fosse una vera e pro

pria cassa di risonanza acustica e visiva, 

ampliando lo spazio. Il bosco risulta il pri

mo archetipo di cattedrale gotica, come 

una meravigliosa e maestosa cattedrale 

sostenuta da gigantesche colonne vive, 

che si sviluppano in verticale fino a co

prire il tutto con un tetto e. 

Sinfonie pietrificate All'esterno, invece, 

la massa architettonica viene articolata e 

movimentata con strutture portanti ag

gettanti ed estradossate, pienamente visi

bili, mentre le pareti vetrate, leggermente 

più arretrate, creano un'interruzione, au

mentando la percezione spaziale di mo

vimento e di varietà, in perfetta sinergia 

con gli archi rampanti e i contrafforti. Una 

vera e propria sinfonia pietrificata. 

© 

CD 

Questa articolazione si crea principal

mente nelle absidi e nelle facciate late

rali, dove si accentua la percezione ottica 

di movimento che spezza quella conti

nuità visiva tipica di chi osserva i templi, 

le fabbriche o le chiese di epoche prece

denti. Guardando l'esterno del Pantheon 

o delle chiese romaniche, per esempio, 

si nota che gran parte dell'apparato mu

rario esterno è realizzato con muratura 

portante, il che aumenta significativa

mente la massa e ovviamente la pesan

tezza dell'edificio <t. 
Viceversa, estradossando la struttura e 

lo scheletro, si può sensibilmente ridur

re lo spessore delle tamponature ester

ne, con un beneficio evidente: l'edificio, 

nel suo insieme, risente di questa ricchez

za di varietà e discontinuità di elementi 

che, rimandando l'uno all'altro, si ricom

pongono nell'unitarietà dell'immagine e. 

Paralleli moderni L'effetto caratteristi

co dell'architettura gotica è stato ripreso 

in diversi monumenti moderni, che, come 

nelle grandi cattedrali medievali, mettono 

in grande evidenza le strutture portanti, 

sviluppate come grandiose coperture ar

boree, e sfruttano le suggestioni della luce. 

La Basilica della Sagrada Familia O di An

toni Gaudf, architetto catalano del XX se

colo, mostra una fortissima l'ispirazione 

gotica nella ricerca degli slanci verticali e 

nel flusso colorato della luce. 

Analogie con l'estetica gotica mostra an

che il World Tracie Center Transportation 

Hub - più noto con il nome di 'Oculus' 

- della città di New York O, progettato 

dall'architetto spagnolo Santiago Cala

trava (1951-), nell'ambito della riqualifi

cazione dell'area di Manhattan colpita 

dall'attentato terroristico dell'll settem

bre 2001. 

@ 

® 
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