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Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

G 
 

355,97 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

EPgl,nren = 355 kWh/mq anno 

 
S0) Situazione preesistente senza isolamenti  –  Caldaia a gasolio e scaldacqua elettrico 



Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

C 
 

73,69 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Situazione preesistente  –  355 kWh/mq anno 
 

 EPgl,nren = -80% 

 
S1) Situazione alternativa senza isolamenti –  Caldaia a legna e scaldacqua a legna 



 
S2) Situazione alternativa senza isolamenti  –  Pompa di calore aria-acqua 

Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 
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155,20 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Situazione preesistente  –  355 kWh/mq anno 
 

 EPgl,nren = -57% 



Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

125,28 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Situazione preesistente  –  355 kWh/mq anno 
 

 EPgl,nren = -65% 

 
S3) Situazione alternativa senza isolamenti –  Fotovoltaico + Pompa di calore aria-acqua 



Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

133,70 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Situazione preesistente  –  355 kWh/mq anno 
 

 EPgl,nren = -63% 

 
S4) Situazione preesistente con isolamenti  –  Caldaia a gasolio e scaldacqua elettrico 



Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

A4 
 

11,71 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Situazione preesistente  –  355 kWh/mq anno 
 

 EPgl,nren = -97% 

 
S5) Situazione alternativa con isolamenti –  Fotovoltaico + Pompa di calore aria-acqua 



 

  

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO  
 

La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, 
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. 
 
 

     

Prestazione energetica del 
fabbricato 

INVERNO  ESTATE 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

G 
 

355,97 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 Riferimenti 
 
Gli immobili simili a 
questo avrebbero in 
media la seguente 
classificazione: 

 
se nuovi: 

D 

 

97,53 

kWh/m2 anno 
 

     

 

 

 

V - Volume riscaldato 
 

620,000 m3 
 

S - Superficie disperdente 
 

392,483 m2 
 

Rapporto S/V 
 

0,633  

 

EPH,nd 
 

211,7 kWh/m2 anno 
 

Asol,est/Asup,utile 
 

0,06 - 
 

YIE 
 

0,48 W/m2K 

 

 
S0) Situazione preesistente senza isolamenti  –  Caldaia a gasolio e scaldacqua elettrico 



 

V - Volume riscaldato 
 

620,000 m3 
 

S - Superficie disperdente 
 

392,483 m2 
 

Rapporto S/V 
 

0,633  

 

EPH,nd 
 

211,7 kWh/m2 anno 
 

Asol,est/Asup,utile 
 

0,06 - 
 

YIE 
 

0,48 W/m2K 

 

 

V - Volume riscaldato 
 

620,000 m3 
 

S - Superficie disperdente 
 

392,483 m2 
 

Rapporto S/V 
 

0,633  

 

EPH,nd 
 

41,3 kWh/m2 anno 
 

Asol,est/Asup,utile 
 

0,06 - 
 

YIE 
 

0,02 W/m2K 

 

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO  
 

La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, 
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. 
 
 

     

Prestazione energetica del 
fabbricato 

INVERNO  ESTATE 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 Prestazione energetica globale 
 

 

 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

A4 
 

11,71 

kWh/m2 anno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Riferimenti 
 
Gli immobili simili a 
questo avrebbero in 
media la seguente 
classificazione: 

 
se nuovi: 

A4 

 

3,72 

kWh/m2 anno 
 

     

 

 

 
S5) Situazione alternativa con isolamenti –  Fotovoltaico + Pompa di calore aria-acqua 



 

V - Volume riscaldato 
 

620,000 m3 
 

S - Superficie disperdente 
 

392,483 m2 
 

Rapporto S/V 
 

0,633  

 

EPH,nd 
 

211,7 kWh/m2 anno 
 

Asol,est/Asup,utile 
 

0,06 - 
 

YIE 
 

0,48 W/m2K 

 
 

V - Volume riscaldato 
 

620,000 m3 
 

S - Superficie disperdente 
 

392,483 m2 
 

Rapporto S/V 
 

0,633  

 

EPH,nd 
 

41,3 kWh/m2 anno 
 

Asol,est/Asup,utile 
 

0,06 - 
 

YIE 
 

0,02 W/m2K 

 

 
Raffronto prestazioni invernali involucro riscaldato con o senza coibentazione 



 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

G 
 

355,97 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

C 
 

73,69 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

F 
 

155,20 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

125,28 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

133,70 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

A4 
 

11,71 

kWh/m2 anno 
 

 

                   S0                       S1                       S2                        S3                       S4                        S5 

  

V - Volume riscaldato 
  

620,000 m3 

  

S - Superficie disperdente 
  

392,483 m2 

  

Rapporto S/V 
  

0,633   

  

EPH,nd 
  

211,7 kWh/m2 anno 

  

EPH,nd 
  

211,7 kWh/m2 anno 

  

EPH,nd 
  

211,7 kWh/m2 anno 

  

EPH,nd 
  

211,7 kWh/m2 anno 

  

EPH,nd 
  

 - 80%           41,3 kWh/m2 anno 

  

EPH,nd 
  

 - 80%           41,3 kWh/m2 anno 

 
Raffronto prestazioni invernali involucro riscaldato con impianti e con o senza coibentazione 



 
Raffronto prestazioni invernali involucro riscaldato con impianti e con o senza coibentazione 



 
Raffronto prestazioni invernali involucro riscaldato con impianti e con o senza coibentazione 



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI  
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata 
annualmente dall'immobile secondo un uso standard. 

 

EPH,nd 
 

211,7 kWh/m2 anno 

 

 
S0) Situazione preesistente senza isolamenti  –  Caldaia a gasolio e scaldacqua elettrico 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

G 
 

355,97 

kWh/m2 anno 
 

 

   

 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 
 

 
 

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 

Quantità annua 
consumata 

in uso standard 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

X 
 

 

Energia elettrica da rete 
 

 

5.079,59 kWh 
 

 

 
 

 

Gas naturale 
 

 

- 
 

 

X 
 

 

GPL 
 

 

1.734,64 m³ 
 

 

 
 

 

Carbone 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Gasolio 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Olio combustibile 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Propano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Butano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Kerosene 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Antracite 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Biomasse 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Solare fotovoltaico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Solare termico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Eolico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleriscaldamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleraffrescamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Altro 
 

 

- 
 

 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

355,97 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

14,48 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

81,80 
 

 
 

 

  

 

   

 



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI  
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata 
annualmente dall'immobile secondo un uso standard. 

 

EPH,nd 
 

211,7 kWh/m2 anno 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

C 
 

73,69 

kWh/m2 anno 
 

 

   

 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 
 

 
 

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 

Quantità annua 
consumata 

in uso standard 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

X 
 

 

Energia elettrica da rete 
 

 

480,05 kWh 
 

 

 
 

 

Gas naturale 
 

 

- 
 

 

 
 

 

GPL 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Carbone 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Gasolio 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Olio combustibile 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Propano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Butano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Kerosene 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Antracite 
 

 

- 
 

 

X 
 

 

Biomasse 
 

 

10.500,11 kg 
 

 

 
 

 

Solare fotovoltaico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Solare termico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Eolico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleriscaldamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleraffrescamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Altro 
 

 

- 
 

 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

73,69 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

273,41 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

18,34 
 

 
 

 

  

 

   

 

 
S1) Situazione alternativa senza isolamenti –  Caldaia a legna e scaldacqua a legna 



 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

125,28 

kWh/m2 anno 
 

 

   

 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 
 

 
 

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 

Quantità annua 
consumata 

in uso standard 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

X 
 

 

Energia elettrica da rete 
 

 

10.591,25 kWh 
 

 

 
 

 

Gas naturale 
 

 

- 
 

 

 
 

 

GPL 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Carbone 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Gasolio 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Olio combustibile 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Propano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Butano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Kerosene 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Antracite 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Biomasse 
 

 

- 
 

 

X 
 

 

Solare fotovoltaico 
 

 

4.515,22 kWh 
 

 

 
 

 

Solare termico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Eolico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleriscaldamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleraffrescamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Altro 
 

 

- 
 

 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

125,28 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

228,26 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

29,55 
 

 
 

 

  

 

   

 

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI  
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata 
annualmente dall'immobile secondo un uso standard. 

 

EPH,nd 
 

211,7 kWh/m2 anno 

 

 
S3) Situazione alternativa senza isolamenti –  Fotovoltaico + Pompa di calore aria-acqua 



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI  
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata 
annualmente dall'immobile secondo un uso standard. 
   

 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 
 

 
 

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 

Quantità annua 
consumata 

in uso standard 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

X 
 

 

Energia elettrica da rete 
 

 

4.861,84 kWh 
 

 

 
 

 

Gas naturale 
 

 

- 
 

 

X 
 

 

GPL 
 

 

446,66 m³ 
 

 

 
 

 

Carbone 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Gasolio 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Olio combustibile 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Propano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Butano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Kerosene 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Antracite 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Biomasse 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Solare fotovoltaico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Solare termico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Eolico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleriscaldamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleraffrescamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Altro 
 

 

- 
 

 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

133,70 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

13,86 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

30,98 
 

 
 

 

  

 

   

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

133,70 

kWh/m2 anno 
 

 

 

EPH,nd 
 

41,3 kWh/m2 anno 

 

 
S4) Situazione preesistente con isolamenti  –  Caldaia a gasolio e scaldacqua elettrico 



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI  
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia annua consumata 
annualmente dall'immobile secondo un uso standard. 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

133,70 

kWh/m2 anno 
 

 

 

EPH,nd 
 

41,3 kWh/m2 anno 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

A4 
 

11,71 

kWh/m2 anno 
 

 

   

 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia 
 

 
 

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 

Quantità annua 
consumata 

in uso standard 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

X 
 

 

Energia elettrica da rete 
 

 

989,80 kWh 
 

 

 
 

 

Gas naturale 
 

 

- 
 

 

 
 

 

GPL 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Carbone 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Gasolio 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Olio combustibile 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Propano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Butano 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Kerosene 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Antracite 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Biomasse 
 

 

- 
 

 

X 
 

 

Solare fotovoltaico 
 

 

3.985,47 kWh 
 

 

 
 

 

Solare termico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Eolico 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleriscaldamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Teleraffrescamento 
 

 

- 
 

 

 
 

 

Altro 
 

 

- 
 

 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

11,71 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

70,97 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

2,76 
 

 
 

 

  

 

   

 

 
S5) Situazione alternativa con isolamenti –  Fotovoltaico + Pompa di calore aria-acqua 



 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

G 
 

355,97 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

C 
 

73,69 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

F 
 

155,20 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

125,28 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

E 
 

133,70 

kWh/m2 anno 
 

 

 

CLASSE 
ENERGETICA 

 

A4 
 

11,71 

kWh/m2 anno 
 

 

          EPgl-0 = 370      EPgl-1 = 347       EPgl-2 = 449      EPgl-3 = 353             EPgl-4 = 147      EPgl-5 = 83  

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

355,97 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

14,48 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

81,80 
 

 
 

 

 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

73,69 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

273,41 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

18,34 
 

 
 

 

 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

155,20 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

294,17 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

34,89 
 

 
 

 

 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

125,28 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

228,26 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

29,55 
 

 
 

 

 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

133,70 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

13,86 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

30,98 
 

 
 

 

 

 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
 

kWh/m2 anno 
 

11,71 
 

 
 

 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
 

kWh/m2 anno 
 

70,97 
 

 
 

 

Emissioni di CO
2 

kg/m2 anno 
 

2,76 
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Raffronto prestazioni invernali involucro riscaldato con impianti e con o senza coibentazione 



RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Unità Costo Ivato Potere Costo unità RESA  x 10000

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Mix Euro Calor. kWh Euro/kWh KWh/Euro % Euro Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA kg € 0,030 4,2 € 0,007 140,0 28,28 € 71 1°

2 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia kg € 0,030 4,2 € 0,007 140,0 28,28 € 71 2°

3 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB kWh € 0,357 30,0 € 0,012 84,0 16,97 € 119 3°

4 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio kWh € 0,058 3,0 € 0,019 52,0 10,50 € 192 4°

5 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia kg € 0,085 4,2 € 0,020 49,4 9,98 € 202 5°

6 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB kWh € 0,062 2,0 € 0,031 32,5 6,56 € 308 6°

7 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA kg € 0,140 4,2 € 0,033 30,0 6,06 € 333 7°

8 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza kg € 0,130 3,4 € 0,038 26,2 5,28 € 382 8°

9 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB kWh/mc € 0,107 2,3 € 0,047 21,4 4,32 € 467 9°

10 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Italia/Non socio kWh € 0,101 2,0 € 0,051 19,8 4,00 € 505 10°

11 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio kWh/mc € 0,139 2,3 € 0,060 16,5 3,34 € 604 11°

12 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa kg € 0,300 4,6 € 0,065 15,3 3,10 € 652 12°

13 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Bonus" kWh € 0,066 1,0 € 0,066 15,2 3,06 € 660 13°

14 Metano - Caldaia a condensazione h=110% mc € 0,970 10,8 € 0,090 11,1 2,24 € 900 14°

15 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB kWh € 0,123 1,3 € 0,095 10,6 2,13 € 948 15°

16 Cogenerazione a metano 30 Utenze - Media impianto SECAB kWh € 0,095 1,0 € 0,095 10,5 2,13 € 950 16°

17 Metano - Caldaia tradizionale mc € 0,970 9,8 € 0,099 10,1 2,04 € 990 17°

18 Gasolio - Caldaia codensazione Litro € 1,250 11,0 € 0,114 8,8 1,78 € 1.136 18°

19 GPL qualità di resa media - Serbatoio di proprietà kg € 1,150 10,0 € 0,115 8,7 1,76 € 1.150 19°

20 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno kWh € 0,123 1,0 € 0,123 8,1 1,64 € 1.232 20°

21 Gasolio - Caldaia tradizionale (Tariffa per consumi fino a 2.000 litri) Litro € 1,250 10,0 € 0,125 8,0 1,62 € 1.250 21°

22 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Consumo" kWh € 0,127 1,0 € 0,127 7,9 1,59 € 1.270 22°

23 GPL qualità di resa media - Serbatoio in comodato d'uso kg € 1,300 10,0 € 0,130 7,7 1,55 € 1.300 23°

24 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio kWh € 0,202 1,3 € 0,155 6,4 1,30 € 1.554 24°

25 Corrente elettrica - "Maggior tutela" P= 3kW - 2.800 kWh/anno kWh € 0,202 1,0 € 0,202 5,0 1,00 € 2.020 25°

Litro/Mc € 1,110 10,4 € 0,107 9,4 1,89 € 1.068 18°

Misto € 0,375 5,4 € 0,077 14,5 2,92 € 691 13°

Misto € 0,413 6,0 € 0,074 14,6 2,95 € 685 13°

Parziale annuo

1) POTERE CALORIFERO E RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 

NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna da ardere

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione
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Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano
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Raffronto potere calorifero e rese economiche diverse tipologie di combustibili 



RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Generatore Durata Incidenza

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Euro/anno Pos Escluso imp. Anni Media anno Comb+Gen. Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA € 71 1° € 7.500 20 € 375 € 446 1°

2 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA € 333 7° € 7.500 20 € 375 € 708 2°

3 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB € 119 3° € 20.000 30 € 667 € 786 3°

4 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia € 71 2° € 15.000 20 € 750 € 821 4°

5 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio € 192 4° € 20.000 30 € 667 € 859 5°

6 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia € 202 5° € 15.000 20 € 750 € 952 6°

7 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB € 467 9° € 7.500 15 € 500 € 967 7°

8 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB € 948 15° € 1.000 40 € 25 € 973 8°

9 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB € 308 6° € 10.000 15 € 667 € 975 9°

10 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa € 652 12° € 5.000 15 € 333 € 986 10°

11 Metano - Caldaia a condensazione h=110% € 900 14° € 2.500 15 € 167 € 1.066 11°

12 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio € 604 11° € 7.500 15 € 500 € 1.104 12°

13 Metano - Caldaia tradizionale € 990 17° € 2.000 15 € 133 € 1.123 13°

14 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Italia/Non socio € 505 10° € 10.000 15 € 667 € 1.172 14°

15 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 1.232 20° € 500 30 € 17 € 1.249 15°

16 Gasolio - Caldaia codensazione € 1.136 18° € 3.500 15 € 233 € 1.370 16°

17 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza € 382 8° € 20.000 20 € 1.000 € 1.382 17°

18 GPL qualità di resa media - Serbatoio di proprietà € 1.150 19° € 4.000 15 € 267 € 1.417 18°

19 GPL qualità di resa media - Serbatoio in comodato d'uso € 1.300 23° € 2.000 15 € 133 € 1.433 19°

20 Gasolio - Caldaia tradizionale (Tariffa per consumi fino a 2.000 litri) € 1.250 21° € 3.000 15 € 200 € 1.450 20°

21 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio € 1.554 24° € 1.000 40 € 25 € 1.579 21°

22 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Bonus" € 660 13° € 30.000 30 € 1.000 € 1.660 22°

23 Corrente elettrica - "Maggior tutela" P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 2.020 25° € 500 30 € 17 € 2.037 23°

24 Cogenerazione a metano 30 Utenze - Media impianto SECAB € 950 16° € 25.000 20 € 1.250 € 2.200 24°

25 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Consumo" € 1.270 22° € 30.000 30 € 1.000 € 2.270 25°

€ 1.068 18° € 2.500 15 € 167 € 1.234 15°

€ 691 13° € 10.000 22 € 459 € 1.150 13

€ 685 13° € 7.500 21 € 355 € 1.040 11°

MEDIA GENERALE TRA TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI

A
L
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NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna 
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Parziale annuo

2) RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 + GENERATORE DI CALORE
Resa 10000kWh

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione
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Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano
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Raffronto potere calorifero e rese economiche diverse tipologie di combustibili 



RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Impianto Durata Incidenza

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Combustibile Pos Generatore Pos x 150 mq risc Anni Media anno Comb+Gen. Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA € 71 1° € 375 1° € 0 20 € 0 € 446 1°

2 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA € 333 7° € 375 2° € 0 20 € 0 € 708 2°

3 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB € 948 15° € 25 8° € 4.000 40 € 100 € 1.073 3°

4 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB € 119 3° € 667 3° € 12.000 30 € 400 € 1.186 4°

5 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia € 71 2° € 750 4° € 8.000 20 € 400 € 1.221 5°

6 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio € 192 4° € 667 5° € 12.000 30 € 400 € 1.259 6°

7 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 1.232 20° € 17 15° € 2.000 30 € 67 € 1.316 7°

8 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia € 202 5° € 750 6° € 8.000 20 € 400 € 1.352 8°

9 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa € 652 12° € 333 10° € 8.000 15 € 533 € 1.519 9°

10 Metano - Caldaia a condensazione h=110% € 900 14° € 167 11° € 8.000 15 € 533 € 1.600 10°

11 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB € 467 9° € 500 7° € 10.000 15 € 667 € 1.634 11°

12 Metano - Caldaia tradizionale € 990 17° € 133 13° € 8.000 15 € 533 € 1.656 12°

13 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio € 1.554 24° € 25 21° € 4.000 40 € 100 € 1.679 13°

14 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio € 604 11° € 500 12° € 10.000 15 € 667 € 1.771 14°

15 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB € 308 6° € 667 9° € 12.000 15 € 800 € 1.775 15°

16 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza € 382 8° € 1.000 17° € 8.000 20 € 400 € 1.782 16°

17 Gasolio - Caldaia codensazione € 1.136 18° € 233 16° € 8.000 15 € 533 € 1.903 17°

18 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Bonus" € 660 13° € 1.000 22° € 8.000 30 € 267 € 1.927 18°

19 GPL qualità di resa media - Serbatoio di proprietà € 1.150 19° € 267 18° € 8.000 15 € 533 € 1.950 19°

20 GPL qualità di resa media - Serbatoio in comodato d'uso € 1.300 23° € 133 19° € 8.000 15 € 533 € 1.967 20°

21 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Italia/Non socio € 505 10° € 667 14° € 12.000 15 € 800 € 1.972 21°

22 Gasolio - Caldaia tradizionale (Tariffa per consumi fino a 2.000 litri) € 1.250 21° € 200 20° € 8.000 15 € 533 € 1.983 22°

23 Corrente elettrica - "Maggior tutela" P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 2.020 25° € 17 23° € 2.000 30 € 67 € 2.103 23°

24 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Consumo" € 1.270 22° € 1.000 25° € 8.000 30 € 267 € 2.537 24°

25 Cogenerazione a metano 30 Utenze - Media impianto SECAB € 950 16° € 1.250 24° € 8.000 20 € 400 € 2.600 25°

€ 1.068 18° € 1.234 15° € 8.000 30 € 267 € 1.501 9°

€ 691 13° € 1.150 13 € 7.360 30 € 245 € 1.395 8°

€ 685 13° € 1.040 11° € 7.273 26 € 275 € 1.315 7°
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TOTALE annuo

3) RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 + GENERATORE DI CALORE + IMPIANTO
Resa 10000kWh Incidenza anno

NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna da ardere

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione
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Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano
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MEDIA GENERALE TRA TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI
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€ 1.068 18° € 1.234 15° € 8.000 € 1.501 9°

€ 691 13° € 1.150 13 € 7.360 € 1.395 8°

€ 685 13° € 1.040 11° € 7.273 € 1.315 7°

Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano

MEDIA GENERALE TRA TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione

NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna da ardere

RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Impianto

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Combustibile Pos Generatore Pos x 150 mq risc Comb+Gen. Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA € 71 1° € 375 1° € 0 € 446 1°

2 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA € 333 7° € 375 2° € 0 € 708 2°

3 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB € 948 15° € 25 8° € 4.000 € 1.073 3°

4 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB € 119 3° € 667 3° € 12.000 € 1.186 4°

5 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia € 71 2° € 750 4° € 8.000 € 1.221 5°

6 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio € 192 4° € 667 5° € 12.000 € 1.259 6°

7 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 1.232 20° € 17 15° € 2.000 € 1.316 7°

8 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia € 202 5° € 750 6° € 8.000 € 1.352 8°

9 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa € 652 12° € 333 10° € 8.000 € 1.519 9°

10 Metano - Caldaia a condensazione h=110% € 900 14° € 167 11° € 8.000 € 1.600 10°

11 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB € 467 9° € 500 7° € 10.000 € 1.634 11°

12 Metano - Caldaia tradizionale € 990 17° € 133 13° € 8.000 € 1.656 12°

13 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio € 1.554 24° € 25 21° € 4.000 € 1.679 13°

14 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio € 604 11° € 500 12° € 10.000 € 1.771 14°

15 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB € 308 6° € 667 9° € 12.000 € 1.775 15°

16 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza € 382 8° € 1.000 17° € 8.000 € 1.782 16°

17 Gasolio - Caldaia codensazione € 1.136 18° € 233 16° € 8.000 € 1.903 17°
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RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 + GENERATORE + IMPIANTO
Resa 10000kWh Incidenza anno TOTALE annuo
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2 – TENUTA ALL’ARIA E MIGRAZIONE DEL VAPORE 



 
Concetti generali  –  Umidità relativa e smaltimento del vapore acqueo 



Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009 

 
Concetti generali  –  Umidità relativa e smaltimento del vapore acqueo 



Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009 

 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 



 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 

Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009 



 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 

M a rc iscen za s tru ttura  lig n e a  e  ca p p o tto  EPS



 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 

M a rc iscen za s tru ttura  lig n e a  e  ca p p o tto  EPS



Tratto da: Tenuta all’aria. Impermeabilità all’aria perchè? –  ing. Franco Piva –  Ergodomus Trento 2019  

 
Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici 



Tratto da: Tenuta all’aria. Impermeabilità all’aria perchè? –  ing. Franco Piva –  Ergodomus Trento 2019  

 
Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici 

Non corretta nastratura e/o strappi a livello di teli

Lato interno – Freno al vapore

Condensa intestiz iale causa 
concentrazione passaggio umidità 
che ris tagna sotto telo traspirante

Lato esterno – Telo traspirabile

Condensa intestiz iale causa 
repentino raffreddamento per 

ingresso aria fredda all’interno dello 
strato isolante



Tratto da: Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano  

 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 



Tratto da: Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano  

 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 



Tratto da: Guida alla bioedilizia 2017 – Naturalia Bau – Merano (Bz)
 

 

 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 



Tratto da: Guida alla bioedilizia 2017 – Naturalia Bau – Merano (Bz)
 

 

 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 



 
Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo 

Tratto da: Guida alla bioedilizia 2017 – Naturalia Bau – Merano (Bz)
 

 



Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano  

 
Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici 



Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano  

 
Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici 



Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano  

 
Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici 



Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano  

 
Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici 



D.M. 23/06/2022 Criteri CAM - Ministero della transizione ecologica 

 
Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici 
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3 – ISOLAMENTO ESTERNO E REQUISITI ANTINCENDIO 



2 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 

 
Tratto da: Vademecum. Coibentazione  strutture opache – Aggiornamento : 05/03/2021 – ENEA Agenzia Nazionale  Efficenza Energetica 
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Valori limite di trasmittanza in W/mqK per il DEE – Tabelle 1 Allegato E Vs Tabella 2 DM 2010 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 

 
Tratto da: manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 

 
Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 



13 

 
Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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Tratto da: Manuale per l’applicazione del Sistema a Cappotto  – Consorzio Cortexa 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa materiali isolanti 
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I materiali utilizzati per intervenire sull'involucro dell'edificio e della 

facciata devono rispettare la norma di prevenzione incendi in vigore 

dal 6 maggio 2019 già per un’altezza antincendio superiore a 12 

metri  

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 

Il condominio con un’altezza antincendio superiore a 12 metri è 

soggetto alla verifica di prevenzione incendio. 
 

Per altezza antincendio si intende l’altezza massima misurata dal livello 

inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile (vanno 

escluse le aperture dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso 

(generalmente la strada). 
 

Se questa condizione e se l’intervento di coibentazione termica incide su 

almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate che 

compongono l’edificio, allora i progettisti devono perseguire tre obiettivi: 
 

1) Evitare che la propagazione dell’incendio per mezzo dell’involucro 

edilizio vada a compromettere le compartimentazioni; 

2) Limitare il rischio di propagazione, all’interno dell’edificio, di fiamme 

originatesi all’esterno; 

3) Scongiurare il rischio che in caso di incendio parti 

della facciata possano cadere compromettendo l’esodo e la sicurezza 

dei soccorritori. 
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Il 6 maggio 2020 è il termine ultimo per l'adeguamento alla 

normativa antincendio per tutti gli edifici residenziali sia esistenti 

e sia di nuova construzione, secondo il DM 25/01/2019.  
 

Con l'introduzione dell'articolo 9 bis nel DM 16/05/1987, gli edifici 

vengono classificati in base alla loro "altezza antincendi" in 4 classi 

di prestazione: 12m-24m, 24m-54m, 54m-80m e oltre 80m.  
 

A seconda dell'"altezza antincendi" dell'edificio, occorre attenersi a 

delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi.  
 

Inoltre, secondo l'art.2 comma 1 del DM 25/01/2019 devono 

obbligatoriamente essere valutati i requisiti di sicurezza antincendio 

delle facciate degli edifici residenziali, ovvero deve essere effettuata 

una valutazione preliminare del rischio incendi, al fine di limitare la 

probabilità di propagazione di un incendio, di fiamme o fumi caldi sia 

internamente all’edificio in senso verticale ed orizzontale, sia 

dall’esterno verso l’interno e viceversa. 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 
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Inoltre, secondo il DM 25/01/2019, per gli edifici residenziali di nuova 

construzione e per gli edifici esistenti dove si ristrutturi una 

superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle 

facciate, nella fase di progettazione occorre a attenersi alla 

circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la 

prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco 

del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno: 

«Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici 

civili». 
 

Un’altra prescrizione prevista dal DM del 25 Gennaio 2019 all'art.2 

comma 1 punto è quella di evitare o limitare, in caso d’incendio, la 

caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti 

comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere 

l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle 

squadre di soccorso.  
 

Ciò induce all'onere del controllo periodico delle facciate e di tutti i 

componenti distaccabili. 
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L'amministratore di condominio entro il 06/05/2020 a seguito del 

DM 25/01/2019 deve: 
 

1) misurare o far misurare da un tecnico l'altezza antincendi, 

onde stabilire il livello prestazionale dell'edificio; 
 

2) redigere o far redigere da un tecnico una valutazione del 

rischio incendi delle facciate condominiali per propagazione 

dall'esterno all'interno e viceversa; 
 

3) attenersi alle prescrizioni dell'art. 9 bis, a seconda dell'"altezza 

antincendi". Ciò può consistere ad esempio nell'affissione di appositi 

cartelli informativi, o nei casi più complessi, ad esempio, di dotare 

l'edificio di impianti di segnalazione sonora. 
 

4) effettuare un controllo periodico delle facciate e di tutti 

i componenti distaccabili. 
 

5) nel caso di lavori di rifacimento di più del 50% della facciata 

dovrà vigilare affinche nella progettazione si tenga conto delle 

regole tecniche Ministeriali. 
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Nella Guida, con “cappotto termico” ci si riferisce alle facciate definite 

“semplici”, ossia multistrato e senza intercapedini d’aria, per le quali c’è 

da verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di 

compartimentazione, la resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle 

porzioni di facciata poste tra le aperture di due piani successivi. 
 

Inoltre, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti 

di reazione al fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di classe B-s3-

d0 secondo il sistema di classificazione europeo. 
 

In merito alla reazione al fuoco degli isolanti, le linee guida dei Vigili del 

Fuoco sono molto dettagliate e – ad esclusione delle fasce (di larghezza 

pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e della parte 

basamentale (per un’altezza di almeno 3 metri) – consentono l’utilizzo di 

isolanti di classi inferiori alla 1 o alla B-s3-d0.  
 

Gli isolanti, però, vanno protetti da materiali incombustibili di adeguato 

spessore. 
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D.M. 30/03/2022 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione 

incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi 

dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 



28 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 



29 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 



30 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 

 
Tratto da: Catalogo tecnico – Flumroc (SVI) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Rexpol Srl (VE) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Rexpol Srl (VE) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Rexpol Srl (VE) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Rexpol Srl (VE) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Ecosism Srl (PD) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Ecosism Srl (PD) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Ecosism Srl (PD) 
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Tratto da: Catalogo tecnico – Ecosism Srl (PD) 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Complesso residenziale passivo – Vienna 2007 
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Complesso residenziale passivo – Vienna 2007 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 



56 

 
Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Requisiti antincendio isolamenti a cappotto 



59 

 
Tratto da: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici  – AA.VV. – Facoltà di Ingegneria – Zagabria 2017 
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Finestre comprensive di infissi  

significa finestre insieme ad avvolgibili  

o scuri esterni o a persiane 

 
Tratto da: Vademecum. Serramenti e infissi – Aggiornamento : 05/03/2021 – ENEA Agenzia Nazionale  Efficenza Energetica 
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Tratto da: Vademecum. Serramenti e infissi – Aggiornamento : 05/03/2021 – ENEA Agenzia Nazionale  Efficenza Energetica 
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Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici  
 

ALLEGATO  2 - NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA 

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
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ALLEGATO  2 - NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA 

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

 

 

 

 

 

 
 

APPENDICE A - ALLEGATO  1 – DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO E 

PARAMETRI DI VERIFICA 
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Decreto 6 agosto 2020 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la 

riqualificazione energetica degli edifici 
 

ALLEGATO  E – REQUISITI DEGLI INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO 

Ultima versione 01/03/2018 
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

1. Trasmittanza termica diurna (a schermi alzati/aperti) Uw (rif. UNI EN ISO 10077-1:2007; punto 5.1.1)

UW =
)A(A

)ΨLUAU(A

FG

GGFFGG
W/m

2
K ( f 1 )

dove:

AG area della vetrazione in m
2
;

UG trasmittanza termica dell’elemento vetrato in W/m
2
K.

AF l’area del telaio in m
2

definita come l’area della proiezione della superficie del telaio su un piano
parallelo al vetro. Corrisponde all’area più grande tra l’area della superficie frontale interna Af,i e
l’area della superficie frontale esterna Af,e;

UF trasmittanza termica del telaio metallico in W/m
2
K.

LG perimetro della vetrazione in metri; se il perimetro visto dall’interno differisce da quello visto
dall’esterno deve essere assunto il valore maggiore delle lunghezze perimetrali;

G la trasmittanza lineare in W/mK (da considerarsi solo nel caso del vetro camera) dovuta alla
presenza del distanziatore posto tra i due vetri; si ricava in funzione del tipo di vetro e del materiale
del telaio; tale valore si considera nullo per vetri singoli. Questo parametro è introdotto per tenere
conto della dispersione termica perimetrale che si verifica in prossimità del bordo dei vetrocamera
per l’interazione tra il telaio, la vetrata e il distanziatore

Nelle seguenti Tabelle 1 e 2, sono riportati i valori di G a cui si può fare riferimento.
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

2. Trasmittanza termica notturna (a schermi abbassati/chiusi) Uws (rif. UNI EN ISO 10077-1:2007;
par. 5.3; Appendici G e H)

UWS =

∆R
U

1

1

W

W/m
2
K ( f 2a )

dove:

UW trasmittanza termica del serramento in W/ m
2
K

R (delta R) resistenza termica aggiuntiva in m
2
K/W, dovuta alla presenza degli schermi chiusi, il cui

valore può essere definito in funzione della permeabilità all’aria e della resistenza termica
Rsh degli schermi.

Per uno schermo a media permeabilità (tapparelle, persiane) si può utilizzare la formula :

0,11R0,55∆R sh m²K/W ( f 2b )

dove shR è la resistenza termica dello schermo che varia con la tipologia e il materiale costituente della

chiusura oscurante così come indicato nella Tabella 3.
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

Tabella 3 - Valori della resistenza termica degli schermi (rif. UNI EN ISO 10077-1:2007):

Tipo di schermo Resistenza termica Rsh dello schermo in m
2
K/W

10,0oinimullanielibiglovvA

Avvolgibile in legno o in plastica senza
riempimento di materiale isolante

0,10

Avvolgibile in legno o in plastica con riempimento
di materiale isolante

0,15

Persiane di legno (25 30 mm) 0,20

Persiane di alluminio [ interpretazione UNCSAAL 20,0]

Avvolgibile di alluminio coibentato [ interpretazione
UNCSAAL ]

0,10

Persiana di alluminio coibentato [ interpretazione
UNCSAAL ]

0,20

Per chiusure oscuranti con permeabilità elevata oppure bassa si rimanda al testo completo della norma UNI
EN ISO 10077-1 che riporta criteri di valutazione della resistenza termica Rsh e della resistenza termica

addizionale R.
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

4. Trasmittanza termica dei cassonetti

Nel caso in cui vi sia la classica veletta in muratura a chiusura in facciata (Fig.1), non si considera il
cassonetto nel calcolo delle prestazioni termiche delle finestre, ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali
previste dalla Finanziaria 2007.
Nel caso invece, in cui non vi sia la veletta in muratura (Fig.2), si considera il cassonetto nel calcolo delle
prestazioni termiche delle finestre.

Quindi nel caso di assenza della veletta in muratura, si può far riferimento alla formula della norma UNI EN
ISO 10077-1 :2007 per le finestre con tamponamenti misti (vetrati e ciechi) considerando il cassonetto come
se fosse un sopraluce con pannello cieco (cfr. par. 5). In questo caso è necessario conoscere la trasmittanza
termica del cassonetto Up, in modo da poterla inserire come dato di ingresso unitamente alla trasmittanza
termica del telaio Uf e della detrazione Ug.
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

Fig. 1 - Cassonetto con veletta in
muratura (NON si considera il
cassonetto nel calcolo della
trasmittanza della finestra)

Fig. 2 – Serramento senza veletta in
muratura (si considera il cassonetto nel
calcolo della trasmittanza della finestra)
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

5. Trasmittanza termica diurna (a schermi alzati/aperti) Uw di una finestra con cassonetto (rif. UNI EN
ISO 10077-1:2007; par. 5.1.1)

UW =
)AA(A

)ΨLUAUAU(A

PFG

GGPpFFGG
W/m

2
K ( f 5 )

dove:

Ap area del cassonetto in m
2
;

Up trasmittanza termica del cassonetto in W/m
2
K;

AG area della vetrazione in m
2
;

UG trasmittanza termica dell’elemento vetrato in W/m
2
K;

AF l’area del telaio in m
2

definita come l’area della proiezione della superficie del telaio su un piano
parallelo al vetro. Corrisponde all’area più grande tra l’area della superficie frontale interna Af,i e
l’area della superficie frontale esterna Af,e;

UF trasmittanza termica del telaio metallico in W/m
2
K;

LG perimetro della vetrazione in metri; se il perimetro visto dall’interno differisce da quello visto
dall’esterno deve essere assunto il valore maggiore delle lunghezze perimetrali;
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

In questo caso non si considera il contributo del cassonetto nel calcolo della trasmittanza termica del
serramento per la presenza della veletta in muratura. Si devono eseguire i calcoli riportati ai precedenti
Paragrafi 1, 2 e 3.

La trasmittanza termica diurna (a schermi alzati/aperti) Uw risulta essere pari a:

fg

ggffgg

AA

LUAUA
Uw W/m²K

Ipotizzando di costruire una finestra con profili in alluminio a taglio termico e vetrocamera 4-12-4
bassoemissivo e di considerare i valori in ingresso riportati nella Tabella 7 :

Tabella 7

etnoFerolaVenoizircseD

Ug Trasmittanza termica del componente erotinroF9,1)K²m/W(otartev

Uf Trasmittanza termica telaio in alu c erotinroF6,2)K²m/W(.T.Tno

ψg 1allebaT11,0)Km/W(eraenilacimretaznattimsarT

Lg Perimetro totale della vetr oloclac74,7)m(enoiza

Ag oloclac23,1)²m(enoizartevalledaerA

Af oloclac36,0)²m(oialetledaerA

55,2
63,032,1

11,0*47,76,2*63,09,1*32,1
wU W/m²K
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

Prevedendo poi l’installazione di una tapparella esterna in alluminio, che offre una resistenza termica
aggiuntiva, la trasmittanza notturna (a schermi abbassati/chiusi) Uws risulta pari a :

R
U

U

w

ws 1

1
W/m²K

Nella resistenza termica aggiuntiva 0,11R*0,55∆R sh m²K/W

inseriamo il valore di Rsh, resistenza termica dell’avvolgibile in alluminio, pari a 0,01, così come indicato nella
Tabella 3, ottenendo :

1155,00,1101,0*0,55∆R   m²K/W

97,1

1155,0
55,2

1

1
wsU W/m²K
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Tratto da: Il contributo di tapparelle, persiane e scuri nella valutazione delle prestazioni termiche delle finestre – UNCSAAL 

3. Trasmittanza media Um su periodo notturno e diurno della finestra

wsw

wswsww

tt

tUtU
Uwm

**
W/m

2
K ( f 3 )

dove:

UW trasmittanza termica nel periodo t’ (periodo diurno; ipotesi di schermi aperti)
UWS trasmissione termica nel periodo t” (periodo notturno; ipotesi di schermi chiusi)
t’ periodo in cui la trasmittanza del componente é pari a UW (periodo diurno)
t” periodo in cui la trasmittanza del componente é pari a UWS (periodo notturno)

Come valori dei periodi di tempo diurno e tempo notturno, che compaiono nella formula di calcolo della
trasmittanza Um, si può utilizzare il valore pari a 12 ore=43200 sec :

tw =43200 sec
tws=43200 sec
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

Finestre comprensive di infissi  

significa finestre insieme ad avvolgibili  

o scuri esterni o a persiane 
Tabella 4  -  Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti 

e  opache e dei  cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso 
ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione 

 
Tratto da: Appendice B – Allegato 1 – Capitolo 4 : Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica – D.M. 26/06/2015 
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Trasmittanza finestra Uw + Trasmittanza cassonetto Usb 
 

Analogamente a quanto avviene per i telai, attraverso la norma UNI EN ISO 
10077-2 si determina analiticamente il valore reale di Trasmittanza termica del 
cassonetto attraverso l’ introduzione dei dati di riferimento relativi alla conduttività 
termica di tutti gli elementi/accessori che lo costituiscono nella sua completezza. 
 

Il  calcolo del  valore Usb è obbligatorio per  immettere il cassonetto sul mercato 
pur essendo tale prodotto, almeno per il momento, non soggetto ad obbligo di  
marcatura CE. 
 

Sulla base dei risultati  il  laboratorio consegna un attestato di prova, nel quale 
vengono indicati i  livelli di prestazione raggiunti. 

 
Tratto da: Calcolo della trasmittanza termica del cassonetto – Consorzio Legno Legno 



21 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

Trasmittanza finestra Uw + Trasmittanza cassonetto Usb 
 

Nell’Appendice B del Decreto “Adeguamento linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici”  viene introdotto l’obbligo di considerare, 
nel calcolo del valore totale U da rispettare per i serramenti, anche il valore dei 
cassonetti comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non 
climatizzati. 
 
Il valore U totale si compone quindi del valore Uw della chiusura tecnica 
trasparente (infisso) e del valore Usb del cassonetto. 
 
La norma UNI/TS 11300-1 dell’ottobre del 2014 al paragrafo 11.1.1 prevede che, 
per il calcolo dell’U totale, per i cassonetti possano essere utilizzati i seguenti 
valori di Trasmittanza termica: 
 
                                               - 6,0 W/mqK per i cassonetti non isolati 
 

                                               - 1,0 W/mqK per i cassonetti coibentati 
 
cioè che abbiano uno strato di isolante da almeno 20mm di spessore su tutti 
e 6 i lati (anche sul fondo). 
 
Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare il valore del cassonetto coibentato e 
non volessimo usare il valore 6,0 W/mqK, è possibile eseguire un calcolo a 
elementi finiti del valore Usb del cassonetto secondo quanto previsto dalla 
norma 10077-2 al paragrafo 5.4. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

 
Tratto da: Duo Top Cassonetto per avvolgibile – Hella. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

 
Tratto da: Flexoterm Plus – PosaClima Renova. 



24 APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Pordenone, 9 novembre 2015 
arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 
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Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 



26 APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Pordenone, 9 novembre 2015 
arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 



27 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 
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Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 



 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 



 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 
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1) Serramento a filo interno della muratura 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 
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2) Serramento centrato alla muratura 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 
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3) Serramento a filo esterno alla muratura 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 
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4) Serramento posizionato nel coibente 

 
Tratto da: Manuale tecnico serramenti.Impermeabilità acqua-aria-vento – Riwega (BZ) 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 

Incidenza dispersioni ponti termici – Serramento filo esterno 

Zona E Uparete-lim= 0,28 W/mqK - Uw-lim= 1,40 W/mqK BxH=(1,00*1,50)=1,40*1,5mq= 2,1 W/K 

PT W01 (1,00+1,50)*2=0,00*3,0ml= 0,00 W/K =  0% 
 

PT W02 (1,00+1,50)*2=0,65*3,0ml= 1,95 W/K =93% 
 

PT W03 (1,00+1,50)*2=0,45*3,0ml= 1,15 W/K =64% 
 

PT W04 (1,00+1,50)*2=0,05*3,0ml= 0,15 W/K =  7% 
 

PT W05 (1,00+1,50)*2=0,05*3,0ml= 0,15 W/K =  7% 
 

PT W06 (1,00+1,50)*2=0,10*3,0ml= 0,30 W/K =14% 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 

Incidenza dispersioni ponti termici – Serramento centrato nella muratura 

PT W07 (1,00+1,50)*2=0,35*3,0ml= 1,05 W/K =50% 
 

PT W08 (1,00+1,50)*2=0,60*3,0ml= 1,80 W/K =86% 
 

PT W09 (1,00+1,50)*2=0,20*3,0ml= 0,60 W/K =28% 
 

PT W10 (1,00+1,50)*2=0,00*3,0ml= 0,00 W/K =  0% 
 

PT W11 (1,00+1,50)*2=0,00*3,0ml= 0,00 W/K =  0% 
 

PT W12 (1,00+1,50)*2=0,05*3,0ml= 0,15 W/K =  7% 
 

Zona E Uparete-lim= 0,28 W/mqK - Uw-lim= 1,40 W/mqK BxH=(1,00*1,50)=1,40*1,5mq= 2,1 W/K 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Analisi corretta posa serramenti esterni 

Incidenza dispersioni ponti termici – Serramento a filo interno 

Zona E Uparete-lim= 0,28 W/mqK - Uw-lim= 1,40 W/mqK BxH=(1,00*1,50)=1,40*1,5mq= 2,1 W/K 

PT W13 (1,00+1,50)*2=0,60*3,0ml= 1,80 W/K =86% 
 

PT W14 (1,00+1,50)*2=0,65*3,0ml= 1,95 W/K =93% 
 

PT W15 (1,00+1,50)*2=0,00*3,0ml= 0,00 W/K =  0% 
 

PT W16 (1,00+1,50)*2=0,05*3,0ml= 0,15 W/K =  7% 
 

PT W17 (1,00+1,50)*2=0,40*3,0ml= 1,20 W/K =57% 
 

PT W18 (1,00+1,50)*2=0,20*3,0ml= 0,60 W/K =28% 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Corretta posa in opera serramenti 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Corretta posa in opera serramenti 

La norma UNI  11673,  dedicata alla posa in opera dei 

serramenti è suddivisa in 4 parti: 
 

1. Requisiti e criteri di verifica della progettazione 
 

2.  Requisiti di conoscenza, abilità e competenza degli 
installatori /posatori di serramenti 

 
3. Requisiti minimi per l’attività di formazione non formale per gli 

installatori /posatori di serramenti 
 

4. Requisiti  e criteri  di  verifica dell’esecuzione 
 

In sostanza si definisce la tipologia di test  specifici che servono per 

verificare che il serramento sia installato bene con la giusta tenuta 

all’aria, all’acqua ed al vento. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Corretta posa in opera serramenti 

La norma UNI 11673-4 definisce quali sono gli strumenti e i  

metodi  per verificare il risultato post-installazione. 
 

Le indicazioni della prima parte della norma, possono essere  

riscontrate sia in cantiere che a lavori già completati. 
 

Questa verifica si esegue con il blower door  test nella 

configurazione Metodo A-wert. 
 

Attraverso una macchina dedicata, viene eseguito un test 

sull’intero immobile, circoscritto poi alla finestra. 
 

Questa verifica ci permette di calcolare la perdita del 

serramento una volta installato nella muratura. 
 

La norma UNI 11673-4 prevede anche l’utilizzo della verifica 

termografica. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Corretta posa in opera serramenti 

Blower door test – Metodo A-wert 
Sul serramento da valutare con a-Wert test viene applicato un telo, fissato 

ermeticamente su tutto il perimetro, con al centro un disco forato di diametro noto.   

Tramite il Blower Door Test, l’ambiente viene messo in depressione generando un 

flusso  d’aria attraverso i “difetti” del serramento che porta il telo a gonfiarsi.   

A questo punto è possibile iniziare le misurazioni per calcolare il flusso d’aria  

passante attraverso il disco forato. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Corretta posa in opera serramenti 

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 
 

Art. 7 - Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.  

Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato  
 

1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  
 

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:  
 

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica ,ai sensi dell'articolo 17, 

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo 

economico, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti 

degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei 

sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata 

competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e 

dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione 

professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.  

Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, 

gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti 

sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Corretta posa in opera serramenti 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

Taglio termico davanzali esterni 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

Taglio termico davanzali esterni 

 
Tratto da: Davanzale coibentato in gres porcellanato – CoverApp. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

Taglio termico davanzali esterni 

 
Tratto da: Davanzale coibentato in gres porcellanato – CoverApp. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

Taglio termico davanzali esterni 

 
Tratto da: Davanzale coibentato in gres porcellanato – CoverApp. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

Taglio termico davanzali esterni 

 
Tratto da: Davanzale coibentato in gres porcellanato – CoverApp. 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

 
Tratto da: Termodavanzale Cover – De Faveri 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 

 
Tratto da: Termodavanzale Cover – De Faveri 
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Tratto da: Il primo davanzale isolante in acciaio inox – Dinoxill 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 
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Tratto da: Il primo davanzale isolante in acciaio inox – Dinoxill 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Cassonetti e componenti accessori 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Obblighi normativi riqualificazioni energetiche 

 
Tratto da: Tabella riepilogativa – ANIT 
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Tratto da: Tabella riepilogativa – ANIT 

Intervento che interessa 

elementi e componenti integrati 

costituenti  l’involucro edilizio 

con un’incidenza superiore al 

50% della superficie  

disperdente lorda complessiva  

+ 
comprende la ristrutturazione  

dell’impianto termico 

Verifica relativa a: Intero edificio 

La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d. lgs. 

192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica 

sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di 

distribuzione ed emissione del calore!!! 

 
Analisi energetica pacchetti costruttivi  –  Obblighi normativi riqualificazioni energetiche 



arch. Andrea BOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Nazionale, 44 
33026 - Paluzza (Ud)

 
 

Tel/Fax 0433890282 
 

www.arkboz.com 
andrea@4ad.it 

5 – ADEGUAMENTI E SOPRAELEVAZIONI ANTISISMICHE 



Altitudine media centri abitati 600-1000 m.sl.m. 
 

Temperatura esterna minima di progetto -10°C 
 

3300-3800 GG centri abitati 
 
 

RIQUALIFICAZIONI IN STANDARD CASACLIMA NELL’ALTA VALLE DEL BUT (UDINE) 



 

Paluzza, Sutrio, Cercivento, e Treppo Carnico / 5000 Abitanti–14 Pre/Certificazioni = 1/350 Abitanti 

RIQUALIFICAZIONI IN STANDARD CASACLIMA NELL’ALTA VALLE DEL BUT (UDINE) 



FABBISOGNO ENERGETICO ANNUO 
 

RISCALDAMENTO DI 3200 MQ NETTI 
 

IERisc MEDIO PONDERATO = 38 kWh/m²a 
 

PREESISTENTI  > 514.000 kWh/a 

RIQUALIFICATI < 123.000 kWh/a 

Differenza             390.000 kWh/a 

Pari a circa             39.000 LtGas/McMet 
 

RISPARMIO MEDIO 35/45.000 Euro/a 
 

RISPARMIO A MQ 12,5 Euro/anno 
 

PARI A 1250 Euro/anno OGNI 100 m² 
 

RIDUZIONE GLOBALE CO2 10 Ton/anno 
 

Alta valle del Bùt (Udine) – 3500 GG 

5000 Abitanti/3 Famiglia media 

1700 Abitazioni da 120 m² 

1500 Euro x 1700 

Risparmio annuo 2.500.000 Euro 

RIQUALIFICAZIONI IN STANDARD CASACLIMA NELL’ALTA VALLE DEL BUT (UDINE) 



STILEMI ED ARTICOLAZIONE SPAZIALE TIPICA DELL’ARCHITETTURA VERNACOLARE LOCALE 

Fienili tipici della Val But 



STILEMI ED ARTICOLAZIONE SPAZIALE TIPICA DELL’ARCHITETTURA VERNACOLARE LOCALE 

Fienili tipici della Val But 



STILEMI ED ARTICOLAZIONE SPAZIALE TIPICA DELL’ARCHITETTURA VERNACOLARE LOCALE 

Stali di Friciot - Sutrio 



Scuole elementari – Sutrio (1957-62) 

RILETTURA DELL’ ARTICOLAZIONE SPAZIALE LOCALE NELL’OPERA DI GINO VALLE (1923-2003) 



RILETTURA DELL’ ARTICOLAZIONE SPAZIALE LOCALE NELL’OPERA DI GINO VALLE (1923-2003) 

Casa Quaglia – Sutrio (1953-54) 



LEGNO ED ARTICOLAZIONE SPAZIALE NELL’OPERA DI SVERRE FEHN (1924-2024) 

Villa Busk – Norvegia (1990) 



LEGNO ED ARTICOLAZIONE SPAZIALE TIPICA DELL’ARCHITETTURA VERNACOLARE NORVEGESE 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Comune di Sutrio 3487 GG – SN=334 mq – S/V=0,62 – PTR=8,2KW – IE=49 kWh/m²a = 4,9 LtGas/McMet/m²a 
STRUTTURE: Murature in pietrame e solai in legno – IMPIANTI: Caldaia a metano e radiatori 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Viste esterne volume ex-novo scale e camere 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 

RIDUZIONE  2%  CARICHI 
SULLE  FONDAZIONI ! 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 

RIDUZIONE  2%  CARICHI 
SULLE  FONDAZIONI ! 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Viste esterne preesistente e post intervento 

Comune di Sutrio (UD) 3487 GG – SNetta=370 mq – S/V=0,60 – PTRisc=9,1KW – IE=34 kWh/m²a 

IMPIANTI: Caldaia a biomassa alimentata a cippato + VMC decentrali 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Viste interne ambienti arredati 

IMPRESA EDILE: Screm Costruzioni - Paularo – IMPIANTI TERMICI: Idrotherm – Tolmezzo 

IMPIANTI ELETTRICI: Quaglia Enrico - Sutrio – INFISSI: MSM - Sutrio – ARREDI: SAMS - Sutrio 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Pareti di spina 4 piani intelaiate in legno e pietra 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Ing. Ario Cecotti: Teoria della dissipazione per attrito per deformazione e scorrimento mutuo tra materiali 
 

Aumento periodo proprio della struttura Vs Risonanza con azione ciclica del sisma 
 

Ercolano: Opus craticium  Vs  1783 Regolamento borbonico (G.Vivenzio): Casa baraccata/accapannata 
 

Tratto da: Le strutture di legno in zona sismica – A cura di A. Ceccotti, M. Follesa e M.P.  Lauriola  – Ed. C.L.U.T. Torino 2007 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Tecnica pakistana del “Dhajjidiwari” 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Tecnica portognese della “Gaiola pombalina” 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Tratto da: Antisismica, la casa baraccata di epoca borbonica può salvare ancora molte vite – A cura di Paola Mammarella – Edilportale 29/08/2016 

Case “himis” Turchia 1999 & test CNR 2013 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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NTC 2018 – Circolare S.LL.PP del 21 gennaio 2019 

C8.7.4.1 Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici in muratura  
 

“Il rinforzo dei setti murari può essere eseguito mediante elementi strutturali 

 integrativi collaboranti disposti sulla superficie, questi possono essere, per  

esempio, realizzati in acciaio (strutture reticolari costituite da piatti/nastri) o in 

 legno (pannellature). Opportune connessioni devono consentire la 

 collaborazione tra parete esistente e il rinforzo.”  
 

Formazione dei diaframmi di piano in edifici storici 

“Per gli edifici storici, nel consolidamento di solai lignei sono genericamente 

 preferibili, i diaframmi leggeri, di rigidezza non trascurabile, realizzati a secco, 

 quali quelli ottenuti con doppio assito, con pannelli a base legno quali quelli 

 citati nel paragrafo 11.7 (….)”;  

Per quanto riguarda le coperture, nelle costruzioni in muratura è in linea 

 generale opportuno operare mediante il mantenimento dei tetti in legno per  

non incrementare le masse nella parte più alta dell’edificio  
Tratto da: Legno strutturale e circolare esplicativa: un’opportunità per il settore? – Dott. Marco Lucchetti – Assolegno 2019 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 
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Pannelli di compensato irrigidenti muri intelaiati 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Volume ex-novo scale e bagni in X-lam 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Giunto sismico tra le due strutture 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



Rivestimento esterno in abete termo trattato 

RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA E VALORIZZAZIONE MATERIALI TRADIZIONALI 



LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



Viste esterne preesistente e post intervento 

Comune di Paluzza (UD) 3297 GG – SNetta=282 mq – S/V=0,63 – PTRisc=8,7KW – IE=21 kWh/m²a  

IMPIANTI: Stufa ollare ad accumulo + Pompa di calore ACS + VMC centralizzato con recupero di calore 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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Viste interne ambienti arredati 

IMPRESA EDILE: 3TI – Tolmezzo – IMPIANTI TERMICI: Zoldan Andrea – Moggio Udinese 

IMPIANTI ELETTRICI: Boschetti Ermanno - Sutrio – INFISSI: MSM - Sutrio – ARREDI: SAMS - Sutrio 

 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 

REQUISITI BASE 
 

IE<50 kWh/mqa 

N50<1,5 Vol/ora 

CTinv < 40W/mq 

CTest < 10W/mq 



LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



IE inv IE est CT ris CT raf BDT n50 T sup int

kWh/m²a kWh/m²a W/m² W/m² h-1 °C

CasaStufa ≤ 50 ≤ 15 ≤ 40 ≤ 10 ≤ 1,5 ≥ 16

CasaPassiva ≤ 15 ≤ 15 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 0,6 ≥ 17

CasaClima Oro ≤ 10 ≤ 20 n.d. n.d. ≤ 0,6 ≥ 17

CasaClima A ≤ 30 ≤ 20 n.d. n.d. ≤ 1,5 ≥ 17

CasaClima B ≤ 50 ≤ 20 n.d. n.d. ≤ 1,5 ≥ 17

CasaClima R ≤ 70 ≤ 20 n.d. n.d. ≤ 3,0 ≥ 17

CasaStufa pari a Clima B Passiva n.d. Passiva Clima B ≥ 16

COMPARAZIONE REQUISITI DI BASE

CERTIFICAZIONE

COMPORTAMENTO INVERNALE PARIFICABILE AD UNA CASACLIMA B 
COMPORTAMENTO ESTIVO PARIFICABILE AD UNA PASSIVA 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



CONSUMI 2017-18: Nov. 190kg – Dic. 250kg –Gen. 260kg – Feb. 230kg – Mar. 220kg – Apr. 50kg = 12 q.li 

Temp. Int/est
 

C: Nov. 21,3/6,7 – Dic. 20,3/2,3–Gen. 21,0/4,1– Feb. 21,0/2,6 – Mar. 20,8/6,3 – Apr. 21,5/15,0 

 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



10 Kg/carica

4,2 kWh/kg

179 Giorni

6,6 Kg/giorno

1190 Kg/ Anno

0,7     Test. min °C °C °C °C °C

11,1   Test. max °C °C °C °C °C

4,4     Test. med °C °C °C °C °C

19,7 Tint. min °C °C °C °C °C

22,4 Tint. max °C °C °C °C °C

20,9 Tint. med °C °C °C °C °C

Paluzza (UD) 3297 GG   - Nov-2017/Mar-2018 2351 GG

CASA CAPRIATA - StufaClima 7 kg/m²a

-12 D-Ammortam.

333 D €/Anno

Costo impianto

€ 6.000 S tufa +C anna

€ 10.000 C ald. +R adiat.

500 €/Anno

kWh/Anno lt-mc/Anno500

€/kg

€/Anno
€/ Giorno

Spesa gasolio/gas

1,00 €/lt-mc

2,79 €/ Giorno

2
0

1
7

/2
0

1
8

0,14

167

0,93

Spesa legna

4998

12,7     

6,7       

19,7     

10,9     

4,1       

20,0     

9,8       

2,3       

18,9     

Gen-2018 Feb-2018 Mar-2018

2,8       0,9       2,4       

Nov-2017 Dic-2017

1,3-       1,3-       

24,0     

21,3     

21,6     

20,3     

2,6       

19,9     

20,8     

22,2     

21,0     

E
s

te
rn

o
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rn

o

Temp. med. 2017-18

12,7     

6,3       

19,9     

21,9     22,2     

21,0     

9,5       

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11,2   Test. min 9,5 11,5 11,0 9,5 10,5 11,0 12,0 11,5 11,0 12,0 11,5 13,0 11,0 10,0 12,0 12,5

28,6   Test. max 26,0 24,5 29,5 33,0 34,5 34,5 31,0 30,5 30,0 28,0 27,0 23,0 24,0 29,5 29,0 23,0

18,3   Test. med 14,7 15,6 17,9 19,5 20,5 21,7 20,8 19,6 18,9 18,1 18,1 17,1 15,2 18,8 20,1 16,7

21,1 Tint. min 20,0 20,5 20,0 20,0 20,0 21,0 22,5 22,5 20,0 22,0 22,0 21,0 20,0 21,0 22,5 23,0

23,1 Tint. max 21,0 21,5 21,5 22,0 23,5 24,5 25,0 24,0 24,0 23,5 23,0 23,0 22,0 23,0 24,0 24,0

22,3 Tint. med 20,7 21,0 21,0 21,3 22,1 23,0 23,6 23,6 22,6 22,9 22,8 22,0 21,6 22,2 23,1 23,3

T
e

m
p

. 
m

e
d

ie

Periodo 15/04-30/04

CASA CAPRIATA - Smorzamento calore esterno

10 Kg/carica 25 26 27 28 01 02 03

7 Giorni 1 1 1 1 1 1 1

10 Kg/giorno 10 10 10 10 10 10

70 Kg/ settim. 10

5,7-     Test. min -6,0 -8,5 -7,5 -10,5 -7,0 -1,0 0,5

4,7     Test. max 7,5 -2,0 5,5 5,0 5,5 7,5 4,0

1,8-     Test. med 0,0 -5,8 -4,0 -3,8 -2,5 1,7 1,9

18,4 Tint. min 18,2 19,5 18,7 17,8 17,5 18,5 18,8

21,2 Tint. max 22,2 21,5 20,8 21,8 20,8 20,5 20,5

19,7 Tint. med 20,2 20,4 19,7 19,6 19,1 19,5 19,6

19,1 Tint. min 18,0 20,0 19,5 19,0 18,0 19,5 19,5

21,6 Tint. max 21,5 22,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

20,3 Tint. med 20,0 21,1 20,6 20,0 19,8 20,4 20,5

19,0 Tint. min 18,0 20,5 19,5 18,5 18,0 19,0 19,5

21,8 Tint. max 22,0 22,5 22,0 20,5 21,5 22,0 22,0

20,3 Tint. med 20,0 21,2 20,6 19,7 19,7 20,5 20,5

17,2 Tint. min 18,5 18,0 17,0 16,0 16,5 17,0 17,5

20,1 Tint. max 23,0 20,0 19,0 23,5 19,5 18,0 18,0

18,5 Tint. med 20,5 19,0 18,0 19,0 17,8 17,7 17,7

CASA CAPRIATA - Settimana più rigida
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LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



LA CAPRIATA A SBALZO DELL’ARCHITETTURA TRADIZIONALE DELLA VAL PESARINA 



LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



53 

Taglio e demolizione 2 piani superiori  

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



54 

Taglio e demolizione 2 piani superiori  

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



55 

Taglio e demolizione 2 piani superiori  

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



56 

Telaio su primo solaio X-lam 200 mm 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



57 

Banchina ed unioni copertura X-lam 140 mm 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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Pannelli di copertura in X-lam con fissaggi 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



59 

Freno vapore ed isolamento 180 mm 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



60 

Viste timpani sotto la neve 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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Serramenti in legno di larice e triplo vetro  

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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Realizzazione casseri lignei sulle murature 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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Predisposizione fori per insufflaggio 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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Insufflaggio cellulosa alta densità 80 kg/mc 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



65 

Applicazione pannelli porta intonaco su telo 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



66 

Pompa di calore aria-aria e collettori VMC 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 
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Distributori VMC con riscaldatori integrati 

LA «CASA STUFA»: LA DECLINAZIONE LOCALE DELLA «CASA PASSIVA» 



FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Ricostruzione con adeguamento sismico 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Stagionatura:            2 anni 
 

Lavorazione:    3 settimane 
 

Montaggio:             5 giorni 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 



FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Stato di fatto anni ’60 in mattoni semipieni 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Carotaggi fondazioni esistenti 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Demolizione totale fino a livello fondazioni 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Armature fondazioni nuove  e rinforzate 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Fonde in CA additivato idrorepellente 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 



82 

Murature in cls aerato autoclavato 600 kg/mc 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Reticolo travi e cordoli in CA su murature 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Soletta in latero cemento e sbalzi in CA 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Assemblaggio pareti e telai lignei 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Interni al grezzo per passaggio impianti 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 
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Insegna e riquadri finestre in metallo 

FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 



FUTURI SVILUPPI PROGETTUALI PER REALIZZARE ‘CASE STUFA’ A FILIERA CORTA A «KM 0» 

Rivestimento in abete bianco al naturale 
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