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L'OCCHIO DELL'ARCHITETTO 

Le vi Ile venete 
di Andrea Palladio 

© 
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Villa Cornaro 

L'«utile» e il «Commodo» « Le case del

la città sono veramente al Gentiluomo di 

molto splendore e comodità [ ... ]:ma non 

minore utilità e consolazione caverà [ot-

® terrà] forse dalle case di Villa, dove il re

sto del tempo si passerà in vedere e or

nare le sue possessioni, e con industria, e 

arte della Agricoltura accrescer la facul

tà [ricchezza]: dove anco per lo esercizio 

[ ... ] il corpo più agevolmente conserverà 

la sua sanità e robustezza, e dove final

mente l'animo stanco [ ... ] prenderà mol

to rista uro e consolazione, e quietamen

te potrà attendere agli studi delle lettere 

e alla contemplazione». 

Così Andrea Palladio, nei suoi Quattro libri 

dell'Architettura (1570), chiarisce la dupli

ce funzione delle celebri vi lle venete da lui 

progettate nel corso di circa quarant'anni 

(a partire dal 1530): si tratta dell'« utile», 

cioè la possibilità eia parte del nobile di te

nere sotto controllo la produzione agrico

® la dei suoi possedimenti, e del «com mo

do», ovvero l'occasione per praticare una 

vita sana, facendo esercizio, riposando

si e dedicandosi allo studio. L'architetto 

coniuga queste esigenze molto pragma

tiche con una profonda ispirazione clas

sica, derivata dal suo attento studio degli 

edifici antichi, svolto non solo sul trattato 

DeArchitectura di Vitruvio, ma condotto 

anche sul campo insieme al dotto Gian

giorgio Trissino, suo protettore, con l'os

servazione dei ruderi romani e la misura

zione dei loro particolari architettonici . 

@ 

Le caratteristiche delle ville Proprio i 

Quattro libri di Palladio sono una fonte pre

ziosissima di informazioni sulla sua attivi

tà di architetto di ville: delle ventidue re

sidenze descritte e illustrate nel secondo 

libro, infatti, quindici sono state comple

tate e possono essere messe a confron

to con le incisioni del trattato. Altre sono 

state invece rimaneggiate o distrutte, op

pure mai realizzate. 

Nei progetti di Palladio, una delle idee fon

damentali consiste nel sovrapporre il fron

tone di un tempio classico alla st ruttura 

cli una casa di campagna e 0 . 
Si accede al corpo centrale spesso da 

una scalinata o da un leggero declivio che 
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conduce all' ingresso, dove un portico ac

coglie i visitatori. A volte la facciata è ri
entrata ma questo arretramento è com

pensato dal la facc iata posteriore, che in 

modo specu lare sporge verso l'esterno. 

Gran parte delle ville è organizzata in modo 

perfettamente simmetrico attorno uno 

spazio cent rale posto su ll 'asse centrale 

dell 'edificio; rispetto a questo spazio gli 

ambienti lateral i fanno da corona 8 0. 
Questi ambienti, pur avendo dimension i 

diverse, sono progettati in modo da es

sere proporzionali e poter così creare nel 

complesso spazi armonic i. 

Un altro elemento tipico delle ville palla

diane è la presenza delle barchesse, ovve

ro fabbricat i a uso agricolo (come stalle, 

magazzin i per provviste e deposit i di at

trezz i), pensate però non come elemen

ti estranei al l'edific io principale, ma come 

complementi organic i della strut tura com

plessiva 00. 

Vedere ed essere visti Sovrapponendo 

a una fattoria di campagna una facciata 

che richiama un tempio c lassico, Pa lladio 

nobi lita l'edificio rendendolo 'sacro', come 

se volesse 'elevare' il concetto del l'abitare 

anche in campagna. E infatt i le ville sono 

pensate anche per essere viste, apprez

zate e ammirate da lontano: per questo 

motivo il luogo in cui costruirle deve es

sere scelto con grande cura e at tenzione, 

® 

Vi lla Emo 
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in modo che l'edificio sia in una posiz io

ne preminente. 

Allo stesso tempo, però, ch i sta all 'inter

no della v illa deve poter 'vedere': soprat

tutto l'estensione della proprietà ma an

che la bellezza del paesaggio circostante, 

che viene quasi accolto dalla vi lla stessa 

nel l'abbraccio dei porticati. 

Dopo Palladio Ben presto la tipologia 

della v illa progettata eia Pa lladio viene 

®Andrea Pal ladio, Vill a Badoer, 1554-1555. 
Fratta Poles ine (Rovigo). 

@Andrea Pal ladio, Villa Pojana, 1549-1563. 
Pojana Maggiore (Vicenza). 

© Pianta di Villa Foscari, detta 
La Malcontenta, 1560-1565. M ira (Venezia). 

-
esportat a in tutto il mondo, essenzial

mente in quello anglosassone. 

Diversi stud i individuano poi un richia

mo a Pal ladio in Le Corbusier, in partico

lare nella sua Vi lla Savoye di Le Corbu 0 , 
dove si ritrovano applicati gli stess i prin

c ipi proporzionali e armonici del la Roton

da. L'idea cl1e sta alla base dei progetti dei 

due architetti è sempre la stessa: creare 

dei luoghi dove si può 'ri leggere' la bel lez

za riuscendo a far v ivere bene le persone. 

@ Pian t a di Vi lla Oornaro, dal 1552. Piombino Dese (Padova 

®And rea Palladio, Villa Erno, facciata e pianta, 1559-1565. 
Fanzolo d i Vedelago (Treviso). 

®Andrea Palladio, Vi lla Godi, facciata e p ianta, 1539-1557. 
Lugo di Vicenza (Vicenza). 

© Le Oorbusier, Villa Savoye, 1928-1931. Poissy (Francia). 
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