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Nuove sfide in edilizia: la difesa termica estiva

Klimahouse Forum 2011

LA CALCE DEL BRENTA SRL:

DuoConcept: Facciata Ventilata BioClimatica

arch.Claudio PELLANDA – docente in Tecnologia ed Energetica Edilizia

PRESTAZIONE 
RISCALDAMENTO

kWh/m2 anno

PRESTAZIONE 
RAFFRESCAMENTO

kWh/m2 anno

> 116 ??? > 116 ???
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MAPPA 1: clima temperato
MAPPA 2: clima temperato + 

clima mediterraneo
MAPPA 3. clima temperato …

clima temperato freddo …
clima freddo …

caldo + freddo: vantaggio o svantaggio ?

zone temperate: vantaggio o svantaggio?



3/40

La
 C

al
ce

 d
el

 B
re

nt
a 

-
D

uo
 C

on
ce

pt
F

ac
ci

at
a 

  V
en

til
at

a 
  B

io
C

lim
at

ic
a

tratto da AA.VV.Costruire a regola d’arte, Utet, Milano

la potenza riscaldante del sole sulle pareti

inverno estate inverno
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[ fonte: TERNA ]

[ fonte: TERNA ]

DIRETTIVA  2010/31/UE  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO 

del  19  maggio  2010 sulla  prestazione  energetic a  nell’edilizia - (rifusione)

(25) Negli ultimi anni si osserva una crescente prolifer azione degli impianti di 

condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di caric o 

massimo , che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno 

squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere  accordata priorità alle strategie 

che contribuiscono a migliorare la prestazione term ica degli edifici durante il periodo 

estivo . A tal fine, occorrerebbe concentrarsi sulle misur e che evitano il 

surriscaldamento , come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica 

dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo  e applicazione delle tecniche di

raffrescamento passivo , soprattutto quelle che contribuiscono a migliorar e le 

condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

Decreto 29/12/2006

n. 311

fp,el = 0,2108
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meccanismi di trasmissione del calore

Rielaborazioni di dati tratti da:
Mario GROSSO, Raffrescamento passivo degli edifici
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Sistemi ventilanti in parete: strategie di controll o microclimatico
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Klimahouse Forum 2011

PONTI
TERMICI

PER
FISSAGGIO
SOTTO-
STRUTTURE

4. Quota isolante esterna
alla ventilazione

3. Barriera radiante

2. Ventilazione

1. Manto isolante

DUO Concept - La Calce del Brenta
Sistema per pareti a schermo avanzato
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Klimahouse Forum 2011

1. Quota isolante esterna
alla ventilazione

2. Barriera radiante

3. Ventilazione

4. Manto isolante

M.Ciampi, F.Leccese, G.Tuoni ,
[Università di Pisa –

Dipartimento Energetica]

Sull’impiego delle pareti ventilate per la 
riduzione dei carichi termici estivi

…
• la usuale disposizione dello strato isolante 
nell’intercapedine, in aderenza al paramento 
interno, può non risultare la più conveniente 
dal punto di vista energetico; esiste infatti
una distribuzione ottimale del materiale 
isolante tra il paramento interno e quello 
esterno per cui il risparmio percentuale 

risulta massimo
…

DUO Concept - La Calce del Brenta
Sistema per pareti a schermo avanzato



9/40

La
 C

al
ce

 d
el

 B
re

nt
a 

-
D

uo
 C

on
ce

pt
F

ac
ci

at
a 

  V
en

til
at

a 
  B

io
C

lim
at

ic
a

Progetto di Ricerca ITC-CNR S.Giuliano Milanese + Mazzonetto S.p.A.+ DISET Politecnico di Torino (2005-2007)
Responsabili Scientifici: Arch.Vittorio GALIMBERTI, Arch.Claudio PELLANDA, Prof.Riccardo NELVA

Test di sistemi isolanti-ventilanti incorporanti lam iere d’alluminio
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uno specchio per l’edificio: la riflessione dell’ir raggiamento
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-x- 20% xConsumo energetico 
(condizionamento estivo)

+0 ÷ +118%0-24 %0-11 %P.P.D.

- 15%14,0 cm/sec16,5 cm/secVel.aria cm/sec

+ 16%50 °C43 °CTemp.aria vent. °C

variazione %Copertura con tegole in  
cemento

Copertura con manto 
metallico su cuscino in 
PSE

DATI PRESTAZIONALI E 
RAFFRONTO

PACCHETTO DI COPERTURA TESTATO, CON MANTO METALLICO  SU CUSCINO SAGOMATO IN PSE:
- manto in alluminio 7/10 tinta silver
- intercapedini ventilanti h.6,5 cm
- strato isolante in PSE h 5 cm

PACCHETTO DI COPERTURA TESTATO, CON MANTO IN TEGOLE  DI CEMENTO SU LISTELLI IN LEGNO:
- manto in tegole di cemento colore rosso argilla
- intercapedini ventilanti h.6,5 cm
- strato isolante in PSE h 5 cm

uno specchio per l’edificio: la riflessione dell’ir raggiamento

Progetto di Ricerca ITC-CNR S.Giuliano Milanese + Mazzonetto S.p.A.+ DISET Politecnico di Torino (2005-2007)
Responsabili Scientifici: Arch.Vittorio GALIMBERTI, Arch.Claudio PELLANDA, Prof.Riccardo NELVA
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10%

30%

20%

100%

80%

70%

60%

50%

40%

90%

irraggiamento convezione conduzione

Irraggiamento: maggior responsabile del surriscalda mento estivo
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8%Water 

6% Rubber

14% Black 

10% WhitePaint

77% Oxidized

77% BrightZinc

5%Oxidized

95%PolishedNickel

15% Oxidized

45% PolishedSteel 

22%Oxidized

95%BrightCopper

92%PolishedChromium

39%Oxidized

97%BrightBrass

70-80%Oxidized

45%Anodized

90-95%BrightAluminum

Reflectivity Material 

tratto da Grosso Mario, Il raffrescamento passivo d egli edifici, Ed.Maggioli, Milano ‘97

Caratteristica di riflettanza all’infrarosso ad onde  lunghe dell’alluminio   
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Klimahouse Forum 2011

1. Quota isolante esterna
alla ventilazione

2. Barriera radiante

3. Ventilazione

4. Manto isolante

M.Ciampi, F.Leccese, G.Tuoni ,
[Università di Pisa –

Dipartimento Energetica]

Sull’impiego delle pareti ventilate per la 
riduzione dei carichi termici estivi

…

• Le strutture in cui il paramento 
esterno è realizzato con materiali 
riflettenti (acciai speciali, leghe al 

titanio, ecc.) attenuano nettamente 
l’influenza della radiazione solare;

…

DUO Concept - La Calce del Brenta
Sistema per pareti a schermo avanzato
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Barriera radiante: uno specchio per la riflessione dell’infrarosso lontano
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Klimahouse Forum 2011

1. Quota isolante esterna
alla ventilazione

2. Barriera radiante

3. Ventilazione

4. Manto isolante

DUO Concept - La Calce del Brenta
Sistema per pareti a schermo avanzato

M.Ciampi, F.Leccese, G.Tuoni ,
[Università di Pisa –

Dipartimento Energetica]

Sull’impiego delle pareti ventilate per la 
riduzione dei carichi termici estivi

…

• l’impiego di strutture ventilate, 
accuratamente progettate, consente 

di ottenere, nella  climatizzazione 
estiva, 

risparmi energetici
anche superiori al 40%. ¶

…
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Copertura sperimentale in scala reale in ambiente reale, a due falde ventilate con esposizione nord e sud – Mirano - VE
Ricerca Sperimentale IUAV 1999 Responsabile Scientifico Giovanni ZANNONI con Fabio PERON, Claudio PELLANDA 

un ombrellone per l’edificio: strategie di controll o microclimatico
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Riprese video sottocolmo di fluido di ventilazione evidenziato con gas tracciante in copertura sperimentale a scala reale
Ricerca IUAV 1999 Responsabile Scientifico Giovanni ZANNONI con Fabio PERON, Responsabile Operativo Claudio PELLANDA

un ombrellone per l’edificio: strategie di controll o microclimatico
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CONTRIBUTO DEL RAFFRESCAMENTO PER 
VENTILAZIONE: mappatura termica all’intradosso del 

manto in tegole nell'ora in cui si sono registrate su di 
essa le temperature maggiori (ricerca I.U.A.V. 

G.ZANNONI – C.PELLANDA, 1999)

CONTRIBUTO DEL RAFFRESCAMENTO PER 
VENTILAZIONE: mappatura termica della superficie 
inferiore delle intercapedini di ventilazione nell'ora in 

cui si sono registrate le temperature maggiori 
(ricerca I.U.A.V. G.ZANNONI – C.PELLANDA 1999)

un ombrellone per l’edificio: strategie di controll o microclimatico
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contributo della convezione in una copertura a fald e ventilate
(ricerca I.U.A.V. Zannoni-Peron-Pellanda 1999, rili evo 07.08.99)
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Monitoraggio nelle 24 ore di copertura sperimentale in scala reale in ambiente reale, a due falde ventilate

Ricerca IUAV 1999 Responsabile Scientifico Giovanni Zannoni con Fabio Peron, Responsabile Operativo Claudio Pellanda 

45,9 °C

32,4 °C

d∆T 13,5 °C

un ombrellone per l’edificio: strategie di controll o microclimatico
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edificio bioclimatico KaBa_rilievo temperature 16lug2009
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Temperatura massima dell’estate 2009 all’interno dell’edificio (registrata nel sottotetto a fine agosto) 27,1 °C

T max interna 25,1 °C

T max esterna 34,4 °C

Involucri bioclimatici: strategie di controllo micr oclimatico interno estivo
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Klimahouse Forum 2011

smatimento umidità smatimento calore

protezione strutturecorrezione ponti termici

parete ventilata – sistema collaudato

1. Quota isolante esterna
alla ventilazione

2. Barriera radiante

3. Ventilazione

4. Manto isolante

DUO Concept - La Calce del Brenta
Sistema per pareti a schermo avanzato
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Alessandro Perago
[Ph.D Assegnista Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università degli Studi di Lecce]

Confronto fra chiusure verticali edilizie

Il sistema “a facciata ventilata” rappresenta un antico sistema di protezione delle strutture 
perimetrali nei confronti dell’ambiente esterno. Già agli inizi del 1700 era impiegato, soprattutto 
in Italia settentrionale, per proteggere gli edifici nella stagione estiva.

Affinché il materiale isolante svolga il suo ruolo in modo efficace e con continuità nel tempo
è necessario che esso abbia specifiche caratteristiche prestazionali quali:

• elevata resistenza termica

• ottimo comportamento al fuoco

• imputrescibilità ed inalterabilità chimica

• minimo assorbimento d’acqua

• buona resistenza meccanica

• elasticità ed adattabilità

Alcune ricerche universitarie inerenti le pareti ve ntilate
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Ricerca Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Resp.Scientifico Diego Dogana

atti delle Giornate di Studio “Architettura e Tecnica delle Coperture” 10-11 marzo 2006 – Ed.Be-Ma-MI

adsorbimento igroscopico materiali isolanti sintetici-minerali-vegetali
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Alcune ricerche universitarie inerenti isolanti ter mici in ambiente reale
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umidità relativa e conduttività termica in materiali isolanti
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Ricerca Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Resp.Scientifico Diego Dogana

atti delle Giornate di Studio “Architettura e Tecnica delle Coperture” 10-11 marzo 2006 – Ed.Be-Ma-MI

Alcune ricerche universitarie inerenti isolanti ter mici in ambiente reale
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176021000.84Calcestruzzo

136017000.8Mattoni

130013001Intonaco

7266001.21Legno

6006001Cemento leggero

3003001Fibreboard

KJ/mc °kKg/mcKJ/Kg °K

Capacità termicaDensitàCalore specificoMateriale

Calore specifico, densità
e capacità termica
di diversi materiali

diffusività termica   a = λ / c*δ

diffusività = conducibilità
calore specifico x massa

8,64E-041,90010002200calcestruzzo pesante

6,90E-040,035145035XPS

5,95E-040,9008401800intonaco calce cem.

5,24E-040,8199201700calcestruzzo arg.esp.

3,96E-040,182920500calcestruzzo arg.esp.

3,53E-040,3259201000calcestruzzo arg.esp.

2,59E-040,0401030150fibre minerali

2,59E-040,3808401750laterizio

2,17E-040,0481560140sughero espanso

1,70E-040,1001470400legnocemento

1,38E-040,52018402050terreno

1,18E-070,172400600quercia  flusso perp.fibre

1,11E-070,1202400450abete flusso perp.fibre

m2/sW/mKJ/kgKkg/m3

diffusivitàlambdacalore sp.densitàdiffusività termica

Un parametro indicativo: la diffusività termica
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Monitoraggio in opera della funzionalità estiva di Duo Concept
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Posa del profilo di ventilazione di base

Taglio del profilo ( e dei moduli )

Fasi di posa in opera  

www.duoconcept.it

www.lacalcedelbrenta.it



29/40

La
 C

al
ce

 d
el

 B
re

nt
a 

-
D

uo
 C

on
ce

pt
F

ac
ci

at
a 

  V
en

til
at

a 
  B

io
C

lim
at

ic
a

Stesa del collante

Posa del modulo in parete

Fasi di posa in opera

www.duoconcept.it

www.lacalcedelbrenta.it
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Regolazione di planarità

Realizzazioni di dettagli

Fasi di posa in opera

www.duoconcept.it

www.lacalcedelbrenta.it



31/40

La
 C

al
ce

 d
el

 B
re

nt
a 

-
D

uo
 C

on
ce

pt
F

ac
ci

at
a 

  V
en

til
at

a 
  B

io
C

lim
at

ic
a

Forature per i tasselli

Fissaggio con i tasselli

Fasi di posa in opera

www.duoconcept.it

www.lacalcedelbrenta.it
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analisi LCA: indicatori di impatto ambientale

A Comparative Life Cycle Assessment of Building Insulation Products made of Stone Wool, Paper Wool and Flax
Part 2: Comparative Assessment

Anders C. Schmidt1*, Allan A. Jensen1, Anders U. Cl ausen2, Ole Kamstrup2 and Dennis Postlethwaite3
1 dk-TEKNIK ENERGY & ENVIRONMENT, 15 Gladsaxe Møllevej, DK-2860 Søborg, Denmark

2 Rockwool International, Hovedgaden 584, DK2640 Hedehusene, Denmark
3 Mulberry House, Conwy Road, Tal-y-Bont, Conwy, LL32 8SF Wales, United Kingdom

* Corresponding author (asc@dk-teknik.dk)
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