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Edifici a consumo Energetico quasi Zero EPBD 2010

D. Lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013

•Dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di Nuova costruzione devono 
essere ad energia quasi zero

• a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di Nuova costruzione 

occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi devono 
essere edifici ad energia quasi zero

CorTau House, Livorno Ferraris Innovation Square Center, Torino

Esempi realizzati di edifici nzeb



Comune di Altamura

Zona Climatica D
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UNI/TR 11200:2009

FEM: Finite Element Method

𝑓𝑅𝑠𝑖 > 𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑎𝑥

La Trasmittanza Termica Lineica del ponte termico viene ottenuta per differenza tra la dispersione 
del modello geometrico comprensivo di ponte termico e la dispersione in assenza di discontinuità

Temperatura Interna: 20°C Temperatura Esterna: 7,8°C



- Riscaldamento Autonomo

- Raffrescamento Assente (predisposto)

Pompa di Calore elettrica 
condensata ad aria da 6 
kW, con sistema inverter

terminali di Emissione a 
Pannelli Radianti annegati 
nel pavimento

- Pannelli Fotovoltaici

Area: 70 𝑚2

Inclinazione: 45°

in silicio policristallino da 
9 kWp Produzione Elettricità

C. O. P.
Coefficient of Performance



Impianto Solare Termico

Area:6 𝑚2

Inclinazione: 45°

Una parte della Quota 

percentuale di Rinnovabile 
deriva dalla pompa di calore

- Acqua Calda Sanitaria – Impianto centralizzato

Due Pompe di Calore elettriche
condensate ad aria da 12 kW
con sistema inverter

Sistema di accumulo 
con due boiler da 750l

Produzione ACS



UNI TS 11300: 2008/2012

Indice di Prestazione Energetica

UNI EN ISO  13790: 2008
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Il Fabbisogno Energetico Annuale Globale si calcola come energia
primaria per singolo servizio energetico, con intervallo di

D.M. requisiti minimi 2015

calcolo mensile



D. Lgs. 28/2011

E’ richiesta la copertura dei Fabbisogni Energetici
per una Quota Rinnovabile superiore al 50%

Verifiche nZEB Fabbisogni Termici e Primari [kWh]



Non richiede la conoscenza della stratigrafia dell’elemento costruttivo, ma:

• Resistenza di sola Conduzione (Reli) e la Conduttanza Termica (heli)

• Capacità Termica Media per unità di superficie. (Celi)

• Posizione della Massa Termica

Tipo I Tipo E Tipo IE Tipo D Tipo M

Dynamic Hourly Calculation UNI EN ISO 52016-1:2017 e ISO/TR 52016-2:2017
Energy Performance of Buildings

Modello RC: Resistenza - Capacità



Impostazione dei Profili di Uso

Periodo di Riscaldamento: 1 Novembre al 15 Aprile

Zona Climatica D: 12 ore di accensione impianto

Periodo di Raffrescamento: impianto assente Apporti di Ventilazione: costanti

Carichi Interni: costanti

Carichi Latenti: costanti

Parametri ricavati dalla UNI TS 11300



Calcolo Dinamico Orario:  Carico Termico Ideale e potenza infinita

Potenza inferiore al 25%

Potenza inferiore al 25%



Calcolo Dinamico Orario:  Carico Termico Reale e impianto specifico



Energia Primaria Rinnovabile totale [kWh]



Confronto tra metodo Stazionario (UNI 13790) e metodo di calcolo Dinamico orario (UNI EN ISO 52016-1)

Fabbisogno di Energia in Uscita dai Generatori [kWh]



Grazie per l’attenzione

Dati di provenienza: Centro di fisica edile


