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tutte le strutture in funzione di un centro 

fisico (dove può trovarsi l'a ltare), sopra il 

quale di solito si eleva una copertura a vol

ta centrale, cioè una cupola. 

In età bizantina, il perimetro murario pote

va essere realizzato con pareti continue e 

spesse, in mattoni, ma in altri casi, come 

nel Mausoleo di Santa Costanza $ ,per ar

ticolare e rendere più ~ariato lo spazio in

terno venivano ricavate del le profonde ri

entranze o nicchie. 

78 Sez ion e ~ - :::ia - e·:i.= e 

Alcune chiese a pianta centrale preve

devano il deambulatorio, un ambiente 

che consentiva il p~ssaggio delle perso

ne ed era separato dalla sala centrale da 

un colonnato: questa parte dell'edificio, 

nel complesso dell'organismo architet

tonico, assumeva una funzione comple

mentare rispetto all'ambiente principa

le; spesso infatti andava a comporre una 

sorta di anello coperto da una vol t a a bot

te che fiancheggiava il cuore dell'edificio, 

come accade a San Vitale 0 . 
Altre chiese, inoltre, annettevano al la sala 

® 

Spazio centrale 

© 

® Spaccato assonometrico 
del Mausoleo di Santa 
Costanza, metà del IV secolo 
d.C. ca. Roma. 

@ Pianta della Basilica di San 
Vitale, 532-547 d.C. Ravenna. 

© Pianta e spaccato 
assonometrico del Mausoleo 
di Galla Placidia, metà del 
V secolo d.C. Ravenna. 

centrale ulteriori spazi sporgenti, che ave

vano la funzione di comporre la forma di 

una croce: questa soluzione si osserva per 

esempio nel Mausoleo di Galla Placidia (j 
a Ravenna, dove i bracci della croce ser

vivano ad articolare simbol icamente lo 

spazio interno, ma avevano anche una 

funzione statica, dato che contribuivano 

a sostenere la cupola centrale. 

Particolare infine è la concezione della 

pianta centrale nella Cattedrale di San

ta Sofia 0 : qui troviamo infatti una base 

centrale quadrata, sopra cui si eleva uno 



© 

Absidi 

Spazio centrale 

Emicicli 

----· Direttrice del movimento 

@ Spaccato assonometrico 
di Santa Sofia, 532-537 d.C. 
Istanbul {Turchia). 

® Progetto di 
Bramante per la Basilica 
di San Pietro a Roma. 

® Progetto di Michelangelo 
per la Basilica di San Pietro 
a Roma. 

HUB Art • ARTE NEL TEMPO 

Esplora con HUB Art gli edifici a pianta centrale eretti nel corso 
della storia, dall'antichità classica fino all'epoca bizantina. 
Costruisci una playlist con almeno cinque costruzioni. 

art.hubscuola.it 

spazio cubico di circa 30 metri di lato, so

vrastato da una cupola maestosa. Que

sto spazio a sua volta è inscritto in un 

quadrato più grande (m 71x77). Benché 

queste strutture concentriche ribadisca

no l'idea della pianta centrale, si ha anche 

la percezione di uno sviluppo spaziale in 

senso longitudinale, che procede dall'in

gresso, posto a ovest, verso est: questo 

effetto è prodotto dall'aggiunta di due 

emicicli, posti rispettivamente a est e a 

ovest, che amplificano ulteriormente lo 

spazio con l'innesto di due absidi a occi

dente e di tre a oriente. 

In generale, le chiese a pianta centrale en

fatizzano il centro dell'edificio, che viene 

a essere il cuore dell'intero progetto: in

torno a esso lo spazio si dilata, sia in lar

ghezza sia in altezza. Al di sopra del punto 

centrale, infatti, c'è il culmine dell'edificio, 

dunque la maggiore elevazione: questo 

determina una direttrice di movimento 

verticale, che dal centro della pianta ten

de alla sommità della cupola e, idealmen

te, al cielo, ossia alla dimensione divina. 

Nella pianta centrale, inoltre, lo spazio 

'vissuto' dal fedele non è di tipo dinamico 

(come nelle piante longitudinali) ma sta

tico: gli astanti rivolgono la loro attenzio

ne verso il centro e si dispongono intorno 

a esso, quasi a 'racchiudere' l'a rchitettura 

con la propria presenza fisica. 

La fortuna della pianta centrale: Bra
mante e Michelangelo Dopo il Medio

evo, la pianta centrale continuò ad attrar

re l'interesse e le sperimentazioni degli 

architetti rinascimentali, ispirando per 

esempio il progetto per la nuova Basilica 

di San Pietro a Roma, iniziata nel 1506: tra 

i principali artisti che vi lavorarono ricor

diamo Bramante e Michelangelo, i quali 

immaginarono una grandiosa pianta cen

trale O G. Successivamente però que

sto impianto venne modificato e fu scel

ta la pianta a croce latina che vediamo 

ancora oggi. 

Questo mutamento di progetto fu motiva

to da ragioni diverse, tra le quali va anno

verato anche il differente valore simbolico 

delle due piante. Infatti quella centrale, con 

l'equidistanza delle varie parti da un cen

tro e la sua caratteristica tensione verso 

l'alto - dal centro al vertice della cupola-, 

esprime una spiritualità diversa da quella 

veicolata dalla croce latina. Quest'ultima 

sottolinea piuttosto il cammino del fede

le dall'esterno all'area absidale, dove l'in

contro con il divino avviene attraverso la 

mediazione dei ministri del culto: è dun

que un modello che rispecchia, meglio 

della pianta centrale, lo spirito del catto

licesimo romano. 

® 

® 

Capitolo _;i_ - Bizantini e Longobardi in Itali; 
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