
TOR DI QUINTO CESANO 

PROGETTAZIONE DI 
MODELLI ENERGETICO - 

AMBIENTALI ALLA SCALA 
DI MODELLO INSEDIATIVO 

E DELL EDIFICIO 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI COMPLESSI AD 

ALTA EFFICIENZA A FONTI 

RINNOVABILI E NON 

OLIMPIADI ROMA 2020 

ESEMPI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

ISTITUTO S.STEFANO 

RADISSON ES HOTEL 

CAMPUS  
TECNOLOGICO 

PROGETTO DTG 



Progettazione di modelli energetico – Ambientali alla scala di 
modello insediativo e dell’edificio 





PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 



PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ENERGETICO - AMBIENTALI 

RISULTATO DI QUESTO TIPO DI PIANIFICAZIONE E  IL RAGGIUNGIMENTO DI IMPORTANTI 
 CERTIFICAZIONI ENERGETICO-AMBIENTALI: 

 
 

 
L OTTENIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI PUO  DIVENTARE REQUISITO PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DI TIPOLOGIE DI INCENTIVI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI ASSOLUTO RILIEVO E VOLUME, 

SIA DA PARTE DELLA COMUNITA  EUROPEA, SIA DI ALCUNI DEI PRINCIPALI ISTITUTI DI 
CREDITO PRIVATI A LIVELLO MONDIALE. 

 
LEED 

 

 
BREEAM 

 



INIZIATIVE EUROPEE SULLE SMART CITIES 
 

Iniziativa Europea sulle Smart Cities  Città Covenant of Major 
11 Bn € inseriti nello Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) 

 
Obiettivo: riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2020 

 
La Smart City è: 

 

“una città basata sulle reti intelligenti,  

su una nuova generazione di edifici e 

di soluzioni di trasporto a basse 

emissioni in grado di cambiare il 

nostro futuro energetico” 

 

(Definizione tratta dalla 

Comunicazione 

Della CE COM (2009) 519) 

 



ANALISI DELLE INTERAZIONI FENOMENI CLIMATICI- ASSETTO INSEDIATIVO GENERALE 



STRATEGIE A LIVELLO DI INSEDIAMENTO 

COGENERAZIONE-TRIGENERAZIONE 

POMPE DI CALORE E GEOSCAMBIO 

SIST. GEO-COOLING E COPERTURA VENTILATA/OMBREGGIATA 



OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA ATTIVA: TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’EFFICIENZA 



VALUTAZIONE ENERGETICA: STATO DI FATTO 
Pacchetto murario Standard
materiali spessore (m) conduttività ! W/mK resistenza termica (mqK/W) trasmittanza U (W/mqK)
Mattoni cortina 0,120 0,370 0,32
Lisciatura 0,010 0,900 0,01
isolante 0,030 0,036 0,83
strato di aria 0,050 0,320 0,16 6,4
Blocchi di mattoni 0,200 0,600 0,33
Intonaco interno 0,015 0,350 0,04

totale 0,42 1,676 1,86 0,54

QT 
Energia 
scambiata per 
trasmissione  

10727 kWh/anno 

QV 
Energia 
scambiata per 
ventilazione  

3205 kWh/anno 

QL 
Energia 
scambiata totale 13932 kWh/anno 

QI 
Energia dovuta 
ad apporti 
interni 

1707 kWh/anno 

QSI 
Energia dovuta 
ad apporti solari 
sulle superfici 
trasparenti 

7854 kWh/anno 

QG 
Energia dovuta 
ad apporti 
gratuiti 

9561 kWh/anno 

!U 

Fattore di 
utilizzazione 
degli apporti 
energetici 
gratuiti  

0,89   

QH 
Fabbisogno 
energetico 
dell'involucro  

5409 kWh/anno 

PEH 
Fabbisogno 
energetico 
specifico 
dell'involucro  

28,41 kWh/m2anno 

QT 
Energia 
scambiata per 
trasmissione  

10845 kWh/anno 

QV 
Energia 
scambiata per 
ventilazione  

3205 kWh/anno 

QL 
Energia 
scambiata 
totale 

14050 kWh/anno 

QI 
Energia dovuta 
ad apporti 
interni 

1707 kWh/anno 

QSI 

Energia dovuta 
ad apporti 
solari sulle 
superfici 
trasparenti 

7612 kWh/anno 

QG 
Energia dovuta 
ad apporti 
gratuiti 

9319 kWh/anno 

!U 

Fattore di 
utilizzazione 
degli apporti 
energetici 
gratuiti  

0,90   

QH 
Fabbisogno 
energetico 
dell'involucro  

5677 kWh/anno 

PEH 
Fabbisogno 
energetico 
specifico 
dell'involucro  

29,82 kWh/m2anno 

INVOLUCRO STANDARD EDIFICI 
FAVORITI RISPETTO AL GUADAGNO 
SOLARE PASSIVO 

INVOLUCRO STANDARD EDIFICI 
SFAVORITI RISPETTO AL GUADAGNO 
SOLARE PASSIVO 



VALUTAZIONE ENERGETICA: PROPOSTA BPG 

Pacchetto murario Classe A
materiali spessore (m) conduttività ! W/mK resistenza termica (mqK/W) trasmittanza U (W/mqK)
Intonaco esterno 0,020 0,900 0,02
Mattoni forati 0,080 0,250 0,32
isolante 0,140 0,040 3,50
strato di aria 0,050 0,320 0,16 6,4
Blocchi di cemento cellulare 0,180 0,250 0,72
Intonaco interno 0,015 0,350 0,04

totale 0,49 2,110 4,91 0,20

QT 
Energia 
scambiata per 
trasmissione  

10727 kWh/anno 

QV 
Energia 
scambiata per 
ventilazione  

3205 kWh/anno 

QL 
Energia 
scambiata totale 13932 kWh/anno 

QI 
Energia dovuta 
ad apporti 
interni 

1707 kWh/anno 

QSI 
Energia dovuta 
ad apporti solari 
sulle superfici 
trasparenti 

7854 kWh/anno 

QG 
Energia dovuta 
ad apporti 
gratuiti 

9561 kWh/anno 

!U 

Fattore di 
utilizzazione 
degli apporti 
energetici 
gratuiti  

0,89   

QH 
Fabbisogno 
energetico 
dell'involucro  

5409 kWh/anno 

PEH 
Fabbisogno 
energetico 
specifico 
dell'involucro  

28,41 kWh/m2anno 
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Energ
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azion
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appor
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gratui
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0,90 

QH

Fabbi
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energ
etico 
dell'in

voluc
ro  
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anno 
PEH 

Fabbi
sogno 
energ
etico 
specif

ico 
dell'in
voluc
ro  

29,82 
kWh/
m2an
no 

INVOLUCRO DI PROGETTO EDIFICI 
FAVORITI RISPETTO AL GUADAGNO 
SOLARE PASSIVO 

INVOLUCRO DI PROGETTO EDIFICI 
SFAVORITI RISPETTO AL GUADAGNO 
SOLARE PASSIVO 

QT 
Energia 
scambiata per 
trasmissione  

10845 kWh/anno 

QV 
Energia 
scambiata per 
ventilazione  

3205 kWh/anno 

QL 
Energia 
scambiata 
totale 

14050 kWh/anno 

QI 
Energia dovuta 
ad apporti 
interni 

1707 kWh/anno 

QSI 

Energia dovuta 
ad apporti 
solari sulle 
superfici 
trasparenti 

7612 kWh/anno 

QG 
Energia dovuta 
ad apporti 
gratuiti 

9319 kWh/anno 

!U 

Fattore di 
utilizzazione 
degli apporti 
energetici 
gratuiti  

0,90   

QH 
Fabbisogno 
energetico 
dell'involucro  

5677 kWh/anno 

PEH 
Fabbisogno 
energetico 
specifico 
dell'involucro  

29,82 kWh/m2anno 



IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE 
 CLINICA SANTO STEFANO: Porto Potenza Picena (MC) 



IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE AD OLI VEGETALI 

 
 ISTITUTO SANTO STEFANO: Porto Potenza Picena (MC) 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
DI UN  

IMPIANTO DI  TRIGENERAZIONE  DI POTENZA 
COMPLESSIVA  PARI A 3.6 MW  

 
COMPOSTO DA: 

IMPIANTO A BIOMASSA VEGETALE: 1 MW elettrico       
   1,2 MW termico 

CENTRALE TERMICA  A GAS METANO:2.4 MW 
 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E 
COSTITUZIONE DI ANNESSA AZIENDA 

AGROENERGETICA: 

BPG R&S S.r.l. – DAGA Impianti S.r.l. 

PARTNER: 
Cofely Italia S.p.A. 

COMMITTENTE: 
Istituto Ospedaliero Santo Stefano 

BPG R&S S.r.l. e DAGA Impianti S.r.l. 
 oggi sono riuniti in: 



Impianto di Trigenerazione ad olio vegetale 
 Radisson Blu Es Hotel - Roma 



IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE AD OLI VEGETALI 

RADISSON HOTEL - Roma 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE AD OLIO VEGETALE 

DI POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA PARI AD 1MW  

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE: 

BPG R&S S.r.l. – DAGA Impianti S.r.l. 

COMMITTENTE: 
Radisson Hotel 

BPG R&S S.r.l. e DAGA Impianti S.r.l. 
 oggi sono riuniti in: 



PROGETTO DTG 
Centro per  lo sviluppo industriale e la produzione di 

sistemi di Trigenerazione alimentati da fonte rinnovabile 



AREE FUNZIONALI DEL NUOVO CENTRO 



DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA PRODUZIONE DI OLIO DA SEMI VEGETALI 



DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA PRODUZIONE DI OLIO DA  ALGHE 



Proposta per un villaggio multimedia e servizi per  
Roma 2020 



INQUADRAMENTO ALL INTERNO DELLE STRUTTURE OLIMPICHE – ROMA 2020 



INQUADRAMENTO ALL INTERNO DELLE STRUTTURE OLIMPICHE – ROMA 2020 



SCHEMA FUNZIONALE 
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Proposta per un campus tecnologico nella centralità di 
Cesano a Roma 



Porta Nord di Roma 

Collegamento al centro tramite la linea ferroviaria  

Collegamento al centro tramite la strada consolare Cassia  

CENTRALITA’ E FUNZIONI – NPRG 2003  



Accesso privilegiato all area è quello garantito dalla ferrovia FR3 Cesano/
Roma - di cui il PRG prevede il potenziamento - che si sviluppa poi nella FR4, 

quale passante cosiddetta dei laghi  Cesano/Castelli Romani con riferimento 

ai laghi di Bracciano e di Albano Laziale. Il potenziamento delle infrastrutture 

su gomma (in rosso) è altresì previsto, per favorire principalmente gli 

spostamenti in direzione de La Storta a sud, della strada consolare Cassia a 
nord e della Cassia-bis ad est. Elementi rilevanti a ridosso dell area sono la 

stazione di Cesano (pallino blu), con il relativo nodo di scambio gomma-

ferro a sud, il centro di ricerca Anas (pallino verde) e l’area militare 

(pallino arancio) ad est e, più distante ad ovest, quello che per dimensioni è il 

maggior centro di ricerca italiano, quello di ENEA Casaccia. L’area totale 
della centralità è di 377000 mq con una SUL totale di 70.000 mq di cui il 60% 

da per destinazioni commerciali, di servizi e turistico ricettive, il 20% ad 

abitazioni ed il restante 20% a destinazione flessibile. 

!
Proprietà dell’area: 99% Demanio; 1% Privata 

CENTRALITA’ DI CESANO 



INDIVIDUAZIONE DELLA RETE DEI POLI DI RICERCA 



INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI VERDI 



SISTEMA ANTROPICO E VIABILITÀ 



DATI SU VIABILITÀ E POPOLAZIONE 



PREVISIONI EDIFICATORIE 



INDICAZIONI PRG 



VINCOLI 



L area della centralità di Cesano, oltre a configurarsi come 
Porta Nord  di Roma, rappresenta anzitutto un importante 

nodo di connessione tra il centro del toponimo ed il comune di 

Anguillara Sabazia, in particolare con una zona ex abusiva di 

quest ultimo, per la quale il progetto potrebbe rappresentare 

un importante occasione di recupero.  
 

Un discorso simile potrebbe essere portato avanti per l area 

militare ad est, caratterizzata da numerosi spazi e strutture 

(capannoni e simili) in disuso da tempo e che potrebbe essere 

oggetto di futura espansione. Ancora, vanno tenute presenti le 
enormi potenzialità di crescita dell intera zona a seguito della 

conversione dell area, attualmente occupata da radio Vaticana, 

in chiave immobiliare. 

PREVISIONI PRG 



PREVISIONI MOBILITA’ 

 



La missione: 
Lo sviluppo, la dimostrazione ed il trasferimento al sistema produttivo di Tecnologie per la Competitività Sostenibile  

Possibili settori di ricerca: 
 
•!Carbone Pulito 
•!Nuove tecnologie per il Fotovoltaico 
•!Nuove tecnologie per le Biomasse 
•!Nuove tecnologie per il Solare Termico 

•!Efficienza energetica 
•!Mobilità e trasporti (in collaborazione con centro ricerca Anas) 
•!Biotecnologie (Biocombustibili, Biocarburanti, Bioinsetticidi, Rinaturalizzazione discariche, Rinaturalizzazione ambienti costieri, Sviluppo di    
metodi per lo sviluppo di un acquacoltura a basso impatto ambientale, Produzione biologica dell'idrogeno, Sviluppo e valutazione dell impiego 
dei prodotti biotecnologici, organismi e piante geneticamente modificate, Sistemi vegetali per prodotti industriali, Scienze Biomediche) 
•!Trattamento acque 

•!Efficientamento della combustione da CDR 
•!Trattamento RAEE 
•!Tecnologie e metodi per la salvaguardia del patrimonio artistico 
 
Possibili Uscite: 
 
•!Settore Energetico 

-!Macchinari caratterizzati da basse emissioni ed alto rendimento 
-!Elementi per la domotica 
-!Nuove tecnologie per il Fotovoltaico 

-!Nuove tecnologie per il Solare Termico 
-!Nuove Tecnologie e Sistemi per la Mobilità 
-!… 

•!Settore delle Biotecnologie 
-!Nuove tecnologie per le Biomasse 

-!Nuove tecnologie per i Biocombustibili 
-!Nuove tecnologie per i Biocarburanti 
-!… 
-!Food 

IL NUOVO CAMPUS TECNOLOGICO 

 



Tutoraggio Master Architettura Bioecologica e tecnologie 
sostenibili per l’ambiente  

Dip. Itaca (Data), Università La Sapienza 

PROPOSTE PER IL NUOVO CAMPUS TECNOLOGICO 

 



Tutoraggio Tesi di Laurea 
 Prof. F.Orlandi Dip. Itaca (Data) 

 Università La Sapienza 
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 Università La Sapienza 
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CAMPUS TECNOLOGICI: ESEMPI 

 
ENEA – CENTRO AGROBIOPOLIS 
 



CAMPUS TECNOLOGICI: ESEMPI 

 
KILOMETRO ROSSO 
 



CAMPUS TECNOLOGICI: ESEMPI 

 
AREA SCIENCE PARK 



CAMPUS TECNOLOGICI: ESEMPI 

 
CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE 



PARMA TECNINNOVA 

CAMPUS TECNOLOGICI: ESEMPI 

 
POLARIS 

PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO DELLA 
SARDEGNA 
 



CONCORSO CENTRO ENERGIE RINNOVABILI - ACQUAPENDENTE (VT) - PROGETTO VINCITORE  
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CONCORSO PALAZZO PROVINCIALE  BOLZANO  IN CORSO 
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CONCORSO PALAZZO PROVINCIALE  BOLZANO  IN CORSO 



ECORESORT  IN COSTRUZIONE 
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ECORESORT  IN COSTRUZIONE 



ECORESORT  IN COSTRUZIONE 




