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Smart  Sustainable Resilient Cities 
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Lo stato degli edifici scolastici

Vetusta’ degli edifici
Agibilita’ edilizia e certificazioni impiantistiche
Sicurezza sismica
Sicurezza elettrica
Efficienza energetica
Sostenibilita’
Efficienza degli impianti 
Comfort  e benessere
Metodologie di gestione efficienti e  innovative
Riqualificazione  
Diversita’ di obiettivi tra  proprieta’ e utilizzatori
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La  governance dell’Ente Locale

Mancanza di competenze tecniche, di innovazione

Evasione dall’obbligo di nomina dell’  energy manager (art. 19 L.10/91) 

Mancanza di una politica energetica

Mancanza dei  dati degli edifici e dei consumi energetici 

Mancanza di fondi e incapacita’ di sfruttamento delle opportunita’

Mancanza di  interazione tra le componenti  del processo

Mancanza di comprensione del quadro esigenziale degli utenti
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Linee guida
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Gli obiettivi prestazionali degli edifici scolastici

Qualita’

Sostenibilita’

Adattivita’

Connettivita’
Benessere

Efficienza 

energetica

Sicurezza 

Funzionalita’

Qualita’

architettonica



Come si progetta un ambiente Smart per la formazione Pasquale Capezzuto

Criteri di progettazione dei nuovi edifici scolastici 

Principi guida:
Decarbonizzazione 
Sostenibilita’
Resilienza urbana 
Vicinanza con la natura
Comfort e benessere, qualita’ dell’aria indoor 
Ottimizzazione gestione e manutenzione,  durabilita’

Approcci:
Progettazione integrata 
Edilizia bioclimatica 
Progettazione comfort invernale ed estivo

Tecniche e tecnologie:
Nature-based solutions
Progettazione impiantistica efficiente 
Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero di calore
Pompe di calore
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Tecniche bioclimatiche 

Studio dell’involucro : invernale ed estivo 

Nature-based solutions

Impianti  HVAC elettrici ad alta efficienza energetica , V.M.C.

Autoproduzione da F.E.R.

Accumulo di energia 

Connettivita’

Domotica 

Controllo della produzione e del prelievo di energia , controllo carichi , demand response

Building Management Systems 

Microclima

Illuminazione , FLD

Acustica

Comfort  

Benessere Emozionale 

Indoor Environmental Quality ( I.E.Q.) 

Criteri ambientali minimi 

Comportamento interattivo utente 

La progettazione sostenibile
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Approccio olistico multidimensionale 

Prestazioni  globali dell’edificio

Salute, benessere , comfort

Spazi esterni di apprendimento

Apprendimento diffuso

Energia elettrica

I.C.T. 

Bassano Romano
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Benessere ambientale  interno e esterno

Progettazione incentrata sulle persone 



Come si progetta un ambiente Smart per la formazione Pasquale Capezzuto

La scuola «green»    

Sostenibilita’ globale dell’edificio nel ciclo di vita

Salubrita’ , Comfort, Indoor Environmental Quality

Bioedilizia 
Ecoefficienza 
Materiali   ecocompatibili , riciclati, da FER, locali, certificati
Comfort, benessere  e salute  qualita’ dell’aria indoor
Automazione, intelligenza, monitoraggio degli impianti, comunicazione agli utenti 
Fonti rinnovabili di energia
Biofilia e valore educativo
Verde, tetti verdi, facciate verdi, verde di contesto
Resilienza urbana

Energia elettrica

I.C.T. Misura della Sostenibilita’ : protocolli LEED GBC, BREEAM , ITACA , Casaclima
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Nature Based Solutions

Rimini Scuole Ferrari 
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Asilo Balena arch. Cucinella - Guastalla 
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Approccio metodologico

Analisi della situazione di partenza, diagnosi energetica e analisi prestazionale

Esigenze dell’utente

Analisi dei dati e implementazione di sistemi di gestione dell’energia comunali

Tecnologie digitali e green 

Individuazione degli interventi  di riqualificazione energetica e di comfort

Ottimizzazione delle risorse ambientali, energetiche, tecnologiche, economiche

Fascicoli fabbricati 

Sergeij Cantillo & Roger Lee

University of Sydney
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Coibentazione dell'involucro edilizio, sostituzione dei serramenti 

Sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione estivo-invernale con nuovo impianto ad 

espansione diretta “VRV”, VMC 

Sostituzione integrale dell'impianto di illuminazione con sistema Led a regolazione automatica 

mediante sensori di presenza-luminosità;

Produzione di energia elettrica rinnovabile mediante impianto fotovoltaico installato sulla 

copertura;

Sistemi di automazione impianti 

Applicazione di un sistema di gestione “BMS” dell’energia e di edificio;

Contabilizzazione dell'energia consumata/prodotta;
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One Health è un approccio integrato e unificante che mira a 

bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, 

animali ed ecosistemi. Riconosce che la salute degli esseri 

umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e 

dell'ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) sono 

strettamente collegati e interdipendenti. 
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Early Childhood Centre, Fivedock,

Aci Santantonio SICILIA



Come si progetta un ambiente Smart per la formazione Pasquale Capezzuto
Parigi

Milanoplessi Scialoia e Pizzigoni

Scuola Elementare di Via Brocchi  Milano

Isralele green school



Come si progetta un ambiente Smart per la formazione Pasquale Capezzuto

FUNZIONALITA’ AUTOMAZIONE

Integrazione funzioni

L’energia pulita

Efficienza energetica

La connettivita’ ad alta velocita’

B.E.M.S. 

LA GESTIONE DIGITALE
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La connettivita’

L’obiettivo del Piano Scuola Connessa è quello di fornire a circa

35.000 edifici scolastici un accesso a Internet basato su connettività

di 1 Gbit/s in accesso per ogni scuola, con almeno 100 Mbit/s

simmetrici garantiti fino ai punti di scambio Internet.

Attivate 7.690 scuole sul territorio nazionale.

La connettività per le scuole sarà garantita per cinque anni, inclusi i servizi di 
manutenzione e di assistenza tecnica.
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Le tecnologie

B.M.S. 

Monitoraggio qualita’ aria 

Sistemi che utilizzando una sensoristica intelligente, misurano in tempo reale la 

concentrazione di CO2, composti volatili organici, PM10 e PM2,5 all’interno di un 

ambiente confinato e intervengono  tempestivamente sui sistemi di ventilazione 

meccanica controllata o sulla ventilazione, filtrazione e sanificazione 

meccanizzata, o  indicano la necessita’ di ricambio d’aria.

Sistemi di gestione degli impianti 

termici, di sicurezza, antincendio, di 

monitoraggio dei consumi energetici

Sistemi di telegestione , controllo e monitoraggio delle 

centrali termiche, della qualita’ del servizio di manutenzione DM 18-12-1975  e norme tecniche 
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La building automation

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche e del management ma anche COMFORT
Decreto 26-6-2015: obbligo nel terziario di Building Automation and Controls Systems (B.A.C.S.) classe minima B

Building Management System
• Qualità dell'aria interna
• Illuminazione
• Comfort
• Impianti di sicurezza, impianti termici

Le tipiche funzioni di un sistema BMS possono essere le seguenti:
• Gestione clima multizona: regolazione della temperatura in funzione delle modalità di utilizzo ed in modo indipendente per i diversi
ambienti.
• Accensione luci automatica: accensione e spegnimento automatico della luce, in funzione della presenza di persone.
• Disattivazione della termoregolazione con finestra aperta: disattivazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento localizzata

alla singola stanza in caso di apertura di porte e finestre.
• Riscaldamento in economy in caso di assenza persone: automatizzazione dell’impianto di riscaldamento in relazione alla presenza o

all’assenza delle persone.
• Ricambio aria automatico: automazione delle ventole di areazione programmabile sia su fascia oraria che in funzione dell’utilizzo di

determinati ambienti.
• Gestione automatizzata di schermature in relazione all’irraggiamento del sole.
• Gestione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica
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Sensore multiplo 

Qualità dell‘Aria

Smart Plug

Testine Termostatiche 

Ripetitori e Gateway

SMART BUILDING

Cognitive buildings 

Energy Meter

Sensore di Presenza/

Movimento/Luminosità

Sensore Temperatura ed 

Umidità

BEMS

Energy Hub 

Rete di sensori

Cognitive buildings: smart building in grado di 

auto-organizzarsi nelle funzionalità 

impiantistiche. 

Tramite l’Intelligenza Artificiale e l’IOT si 

comportano come veri e propri “assistenti”  o 

robot al servizio dei residenti: ricordano 

impostazioni di apparecchiature e 

strumentazioni e si adeguano alle abitudini e 

preferenze degli utenti, con il risultato che 

riescono a mutare costantemente nel corso del 

tempo.
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Capacita’ di programmazione e governance dei processi 

Capacita’ di governance dei  contratti pubblici

Capacita’ di  intercettare i fondi e i progetti

Progettualita’

Interazione con  la proprieta’

Problematiche legislative

Sinergie (adeguamenti sismici e energetici)
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Il Piano di Azione per l’Energia e il Clima

La smart city 

Certificati bianchi

Conto termico

Fondo Kyoto

Criteri ambientali minimi 

Politica di coesione

Fondi  centrali e UE

Contratti di prestazione energetica

Le comunita’ energetiche
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Case study

• Riduzione fabbisogno di energia termica        9,24 %

• Riduzione del fabbisogno di energia elettrica 32%

• Emissioni evitate CO2 1758,51 t/a

• Impianti fotovoltaici su 80 scuole 1 MW

• Efficientamento impianti elettrici, termici

• Telecontrollo centrali termiche, adeguamento reti,cambio combustibile

• Informatizzazione della gestione e sistema di controllo qualita’ del servizio manutentivo

• Costi en. Elettrica annui evitati ~ 600.000 € 

TEP Risparmiate e CO2 Evitate

Realizzazione di intervento integrato di riqualificazione energetica degli impianti termici, elettrici ed 

installazione di impianti fotovoltaici  in parternariato pubblico privato, project financing
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