
I Quaderni di Symbola



U
n

a risp
o

sta 
alla c

risi, 
una sfid

a p
er 

il futuro

G
re

e
n

Italy
R

ap
p

o
rto

 2
0

1
8



Ind
ice

0
 —

 p
ag

 6
P

refazio
ne

1
 —

 p
ag

 1
4

Q
uad

ro
Internazio

nale

2
 —

 p
ag

 4
4

N
um

eri
d

i G
reenItaly

3
 —

 p
ag

 1
1

6
G

eo
g

rafie
d

i G
reenItaly

r
e

a
l

iz
z

a
t

o
 d

a

in
 c

o
l

l
a

b
o

r
a

z
io

n
e c

o
n

p
a

r
t

n
e

r  t
e

c
n

ic
i

c
o

n
 il p

a
t

r
o

c
in

io
 d

i

c
o

o
r

d
in

a
m

e
n

t
o

G
iu

se
p

p
e

 Trip
o

li S
e

g
re

tario
 g

e
n

e
rale

 U
n

io
n

cam
e

re
M

arco
 Frey C

o
o

rd
in

ato
re

 scie
n

tifico
 G

re
e

n
Italy 

 
e

 P
re

sid
e

n
te

 C
o

m
itato

 scie
n

tifico
 Fo

n
d

azio
n

e
 S

ym
b

o
la 

W
alte

r Faccio
tto

 D
ire

tto
re

 g
e

n
e

rale
 C

O
N

A
I

Fab
io

 R
e

n
zi S

e
g

re
tario

 g
e

n
e

rale
 Fo

n
d

azio
n

e
 S

ym
b

o
la 

A
le

ssan
d

ro
 R

in
ald

i D
irig

e
n

te
 A

re
a In

fo
rm

azio
n

e 
 

e
co

n
o

m
ica e

 statistica S
I.C

am
e

ra
D

o
m

e
n

ico
 S

tu
rab

o
tti D

ire
tto

re
 Fo

n
d

azio
n

e
 S

ym
b

o
la

g
r

u
p

p
o

 d
i l

a
v

o
r

o 
Fab

io
 D

i S
e

b
astian

o
 R

ice
rcato

re
 S

I.C
am

e
ra

D
an

ie
le

 D
i S

te
fan

o
 R

ice
rcato

re
 Fo

n
d

azio
n

e
 S

ym
b

o
la 

M
irko

 M
e

n
g

h
in

i R
ice

rcato
re

 S
I.C

am
e

ra
E

lisa M
izzo

n
i R

ice
rcatrice

 Fo
n

d
azio

n
e

 S
ym

b
o

la
Isab

e
lla P

an
d

e
lli R

ice
rcatrice

 Fo
n

d
azio

n
e

 S
ym

b
o

la
M

arco
 P

in
i R

ice
rcato

re
 S

I.C
am

e
ra

S
te

fan
o

 S
caccab

aro
zzi R

ice
rcato

re
 S

I.C
am

e
ra 

R
o

m
in

a S
u

race
 R

ice
rcatrice

 Fo
n

d
azio

n
e

 S
ym

b
o

la
S

te
fan

ia V
acca R

ice
rcatrice

 S
i.C

am
e

ra

p
r

o
g

e
t

t
o

 g
r

a
f

ic
o

E
tao

in
 S

h
rd

lu
 S

tu
d

io

is
b

n
 9

7
8

-8
8

-9
9

2
6

5
-4

3
-4

La rip
ro

d
uzio

ne e/o
 d

iff
usio

ne p
arziale o

 to
tale d

ei d
ati 

e d
elle info

rm
azio

ni p
resenti in q

uesto
 vo

lum
e è co

nsentita 
esclusivam

ente co
n la citazio

ne co
m

p
leta d

ella fo
nte: 

Fo
nd

azio
ne S

ym
b

o
la – U

nio
ncam

ere, G
reenItaly, 2

0
1

7
 

s
i r

in
g

r
a

z
ia

n
o

 p
e

r i c
o

n
t

r
ib

u
t

i a
u

t
o

r
ia

l
i 

D
u

ccio
 B

ian
ch

i A
m

b
ie

n
te

 Italia
M

arco
 B

o
tte

ri C
ap

o
 p

ro
g

e
tto

 E
co

ce
rve

d
G

io
rg

io
 C

alcu
lli A

cim
it

S
e

re
n

e
lla C

arave
lla U

n
ive

rsità d
e

g
li S

tud
i R

o
m

a Tre
Fran

ce
sco

 C
ian

cale
o

n
i C

o
ld

ire
tti

Fran
ce

sco
 C

re
sp

i U
n

ive
rsità d

e
g

li S
tud

i R
o

m
a Tre

L
u

ca D
ap

o
te

 C
o

ld
ire

tti
O

m
ar D

e
g

o
li R

e
sp

o
n

sab
ile

 A
m

b
ie

n
te

 Fe
d

e
rle

g
n

o
A

rre
d

o
L

u
ca D

ap
o

te
 C

o
ld

ire
tti

R
iccard

o
 Farg

io
n

e
 C

A
I C

o
n

so
rzi ag

rari d
’Italia

Fran
ce

sco
 Fe

rran
te

 V
ice

p
re

sid
e

n
te

 K
yo

to
 C

lub
 

S
im

o
n

a Fo
n

tan
a U

fficio
 S

tud
i C

O
N

A
I

A
lb

e
rto

 Frag
ap

an
e

 N
o

vam
o

n
t

M
iriam

 G
an

g
i C

o
m

un
icazio

n
e

 e
 U

fficio
 stam

p
a A

N
F

IA
M

arco
 G

iso
tti D

ire
tto

re
 scie

n
tifico

 G
re

e
n

 Facto
r

G
iu

lia G
re

g
o

ri N
o

vam
o

n
t

S
te

fan
o

 Le
p

o
rati C

o
ld

ire
tti

A
u

ro
ra M

ag
n

i P
re

sid
e

n
te

 B
lum

in
e

/sustain
ab

ility-lab
 

A
lfre

d
o

 M
ario

tti D
ire

tto
re

 g
e

n
e

rale
 U

C
IM

U
E

lisab
e

tta M
o

n
te

sissa C
am

p
ag

n
a A

m
ica

M
an

u
e

la M
e

d
o

ro
 R

ice
rcato

re
 E

co
ce

rve
d

D
o

n
ato

 M
o

lin
o

 R
ice

rcato
re

 E
co

ce
rve

d
N

ico
la O

rsi R
e

lazio
n

i e
ste

rn
e

 Fe
d

e
rle

g
n

o
A

rre
d

o
P

ao
la P

ie
ro

tti P
PA

N
S

te
fan

ia P
ig

o
zzi R

esp
o

nsab
ile C

entro
 S

tud
i &

 C
ultura d

i Im
p

resa U
C

IM
U

 
A

n
n

alisa S
accard

o
 C

o
ld

ire
tti

M
arisa S

ag
lie

tto
 S

tud
i e

 S
tatistich

e
 A

N
F

IA
J

e
an

 S
an

g
iu

lian
o

 R
ice

rcato
re

 E
co

ce
rve

d
M

arian
g

e
la S

cio
rati C

o
m

un
icazio

n
e

 e
 U

fficio
 stam

p
a A

N
F

IA
G

ian
n

i S
ilve

strin
i D

ire
tto

re
 scie

n
tifico

 K
yo

to
 C

lub
Fab

rizia V
ig

o
 R

e
lazio

n
i Istituzio

n
ali A

N
F

IA



6
7 P

R
E

F
A

Z
IO

N
E

D
. N

o
rd

haus e P
aul M

. R
o

m
er. C

e lo
 rico

rd
a il fatto

 che X
I J

inp
ing

, il p
resid

ente 
cinese, nel suo

 d
isco

rso
-m

arato
na al 1

9
esim

o
 co

ng
resso

 d
el P

artito
 co

m
unista 

cinese ha usato, co
m

e riferisce B
lo

o
m

b
erg

 N
ew

s, p
er 8

9
 vo

lte la p
aro

la 
“am

b
iente” e so

lo
 7

0
 vo

lte “eco
no

m
ia”. “I fatti —

 co
m

e ha aff
erm

ato
 il seco

nd
o

 
p

resid
ente statunitense, J

o
hn A

d
am

s —
 hanno

 una p
rero

g
ativa, so

no
 

arg
o

m
enti testard

i”. Q
uello

 che q
uesti fatti, insiem

e ad
 altri che leg

g
erete nel 

rap
p

o
rto, ci d

ico
no

 è che i tem
p

i stanno
 cam

b
iand

o. C
he l’eco

no
m

ia e la so
cietà 

stanno
 im

b
o

ccand
o

 la via d
ella so

stenib
ilità, e d

iffi
cilm

ente si to
rnerà ind

ietro. 
N

uo
vi co

nsum
i e stili d

i vita p
iù so

stenib
ili e resp

o
nsab

ili (no
n so

lo
 nei P

aesi 
o

ccid
entali, ved

i la C
ina) stanno

 trasfo
rm

and
o

 l’ap
p

arato
 p

ro
d

uttivo
 m

o
nd

iale. 
C

o
m

e d
a 8

 anni racco
nta G

reenItaly (realizzato
 d

a S
ym

b
o

la e U
nio

ncam
ere, 

co
l p

atro
cinio

 d
el M

inistero
 d

ell’A
m

b
iente e d

ella tutela d
el territo

rio
 e d

el m
are, 

in co
llab

o
razio

ne co
n C

O
N

A
I e N

o
vam

o
nt), in Italia q

uesto
 cam

m
ino

 verso
  

il futuro
 incro

cia strad
e che arrivano

 d
al p

assato
 e che ci p

arlano
 d

i una sp
inta 

alla q
ualità, all’effi

cienza, all’inno
vazio

ne, alla b
ellezza. U

na sinto
nia tra id

entità  
e istanze d

el futuro
 che neg

li anni b
ui d

ella crisi è d
iventata una reazio

ne  
d

i sistem
a, una so

rta d
i m

issio
ne p

ro
d

uttiva ind
icata d

al b
asso, sp

esso
 senza 

incentivi p
ub

b
lici, d

a una q
uo

ta rilevante d
elle no

stre im
p

rese. U
na scelta  

no
n sco

ntata, so
p

rattutto
 in tem

p
i d

i crisi, che si b
asa su investim

enti e p
ro

d
uce 

lavo
ro. U

na scelta co
rag

g
io

sa e vincente. P
er le im

p
rese, che investend

o
 

d
iventano

 p
iù so

stenib
ili e so

p
rattutto

 p
iù co

m
p

etitive. E
 p

er il P
aese, che  

nella g
reen eco

no
m

y e nell’eco
no

m
ia circo

lare ha risco
p

erto
 antiche vo

cazio
ni 

(q
uella al riciclo

 e all’uso
 effi

ciente d
elle riso

rse) e ha tro
vato

 un m
o

d
ello

 
p

ro
d

uttivo
 che g

razie all’inno
vazio

ne, alla ricerca, alla tecno
lo

g
ia ne raff

o
rza 

l’id
entità, le trad

izio
ni, ne enfatizza i p

unti d
i fo

rza. U
n m

o
d

ello
 p

ro
d

uttivo
 e 

so
ciale che o

ff
re al P

aese la p
o

ssib
ilità d

i avere un rilevante ruo
lo

 internazio
nale.

È
 q

uest’Italia la p
ro

tag
o

nista d
i G

reenItaly, il ritratto
 —

 scritto
 co

n la 
co

llab
o

razio
ne d

i m
o

lti esp
erti e asso

ciazio
ni —

 d
ella g

reen eco
no

m
y trico

lo
re, 

P
re

fazio
n

e

A
 q

u
a

n
to

 p
a

re
, e

s
is

te
 u

n
 p

u
n

to
 in

 c
u

i il p
ro

g
re

s
s

o
, p

e
r e

s
s

e
re

 u
n

 v
e

ro
 

a
v

a
n

z
a

m
e

n
to

, d
e

v
e

 v
a

ria
re

 le
g

g
e

rm
e

n
te

 la
 s

u
a

 lin
e

a
 d

i d
ire

z
io

n
e

...

J
o

se
p

h
 C

o
n

rad
, scrive

n
d

o
 d

e
l n

aufrag
io

 d
e

l T
itan

ic

P
er cap

ire d
o

ve p
ro

b
ab

ilm
ente and

rà l’eco
no

m
ia nei p

ro
ssim

i anni è utile 
leg

g
ere —

 fo
rse p

iù che i rep
o

rt d
elle ag

enzie d
i rating

 —
 l’ultim

o
 rap

p
o

rto
 

d
ell’IP

C
C

, l’Interg
o

vernm
ental P

anel o
n C

lim
ate C

hang
e d

ell’O
N

U
: g

li scienziati 
d

el p
anel sp

ieg
ano

 che p
er lim

itare il riscald
am

ento
 g

lo
b

ale a 1
,5

 °C
 risp

etto
  

ai livelli p
reind

ustriali ed
 evitare co

sì le co
nseg

uenze d
ram

m
atiche che g

ià o
g

g
i 

ved
iam

o
 p

ro
filarsi, entro

 il 2
0

3
0

 si d
o

vranno
 rid

urre d
el 4

5
%

 le em
issio

ni  
g

lo
b

ali d
i carb

o
nio

 risp
etto

 al 2
0

1
0

. E
 si d

o
vrà arrivare alla neutralità carb

o
nica, 

azzerare cio
è l’im

p
ro

nta d
i carb

o
nio

 m
o

nd
iale, entro

 il 2
0

5
0

. O
b

iettivi am
b

izio
si 

che chiam
ano

 il P
ianeta (la p

o
litica, l’eco
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e g
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 d
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 d
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ella ricerca e svilup
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3
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%
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ne  
d
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p
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m
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ne aziend
ale.
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b
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ilm
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tto
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 a causa d
ella d
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ltà d
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li investim
enti g

reen nelle 
aziend
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ro
d

uttivo
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nale 
verso

 una lead
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p
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erfo
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ership
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rim

ati internazio
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m
p
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n 3

0
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i m
ateria p

rim
a p

er o
g

ni m
ilio

ne d
i euro

 
p

ro
d

o
tto

 d
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p
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o
lto

 m
eg

lio
 d
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ed

ia U
e (4

5
5
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), co

llo
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o
si 

terza nella g
rad

uato
ria a vento

tto
 p

aesi, d
ietro

 so
lam

ente al R
eg

no
 U

nito
  

(2
3

6
 kg

) e al Lussem
b

urg
o

 (2
8

3
 kg

), e d
avanti a Francia (3

2
6

 kg
), S

p
ag

na (3
6

0
 

kg
) e G

erm
ania (4

0
8

 kg
). 
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o

 d
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rsa co
nsum

ata, ci d
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no
 le elab

o
razio

ni  
d

i A
m

b
iente Italia su d

ati E
uro

stat, il no
stro

 P
aese g

enera (a p
arità d

i p
o

tere 

che attraversa tutti i setto
ri e co

invo
lg

e tutte le filiere p
ro

d
uttive. U

n’Italia che  
fa l’Italia, no

no
stante i tanti luo

g
hi co

m
uni e le letture a senso

 unico
 d

ella realtà.
S

o
no

 o
ltre 3

4
5

.0
0

0
 le im

p
rese italiane d

ell’ind
ustria e d

ei servizi co
n 

d
ip

end
enti che hanno

 investito
 nel p

erio
d

o
 2

0
1

4
–2

0
1

7
, o

 p
reved

o
no

 d
i farlo

 
entro

 la fine d
el 2

0
1

8
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unq
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m
p

lessivam
ente d

i un q
uinq

uennio
) 

in p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie g

reen. In p
ratica una su q

uattro, il 2
4

,9
%

 d
ell’intera 

im
p

rend
ito

ria extra-ag
rico

la. E
 nel m

anifatturiero
 so

no
 q

uasi una su tre (3
0

,7
%

): 
la g

reen eco
no

m
y è, p

er un p
ezzo

 co
nsid

erevo
le d

elle no
stre im

p
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un’o
ccasio

ne co
lta. S

o
lo

 q
uest’anno, anche sulla sp

inta d
ei p

rim
i seg

ni tang
ib

ili 
d

i rip
resa, circa 2

0
7

 m
ila aziend

e hanno
 investito, o

 intend
o

no
 farlo

 entro
 

d
icem

b
re, sulla so

stenib
ilità e l’effi

cienza.
N

o
n è d

iffi
cile cap

ire le rag
io

ni d
i q

ueste scelte. Le aziend
e d

i q
uesta 

G
reenItaly, d

o
ve il m

ad
e in Italy assum

e, hanno
 un d

inam
ism

o
 sui m

ercati esteri 
nettam

ente sup
erio

re al resto
 d

el sistem
a p

ro
d

uttivo
 italiano

: co
n sp

ecifico
 

riferim
ento

 alle im
p

rese m
anifatturiere (5

–4
9

9
 ad

d
etti), q

uelle che hanno
 

seg
nalato

 un aum
ento

 d
ell’exp

o
rt nel 2

0
1

7
 so

no
 il 3

4
%

 fra q
uelle che hanno

 
investito

 nel g
reen co

ntro
 il p

iù rid
o

tto
 2

7
%

 relativo
 al caso

 d
i q

uelle che  
no

n hanno
 investito

: un vantag
g

io
 co

m
p

etitivo
 che si co

nferm
a anche p

er  
le p

revisio
ni al 2

0
1

8
 (3

2
%

 co
ntro

 2
6

%
). Q

ueste im
p

rese inno
vano

 d
i p

iù d
elle 

altre: il 7
9

%
 ha svilup

p
ato

 attività d
i inno

vazio
ne, co

ntro
 il 4

3
%

 d
elle no

n 
investitrici (q

uasi il d
o

p
p

io
). Inno

vazio
ne che g

uard
a anche a Im

p
resa 4

.0
: m

entre 
tra le im

p
rese investitrici nel g

reen il 2
6

%
 ha g

ià ad
o

ttato
 o

 sta p
o

rtand
o

 avanti 
p

ro
g

etti p
er ad

o
ttare m

isure leg
ate al p

ro
g

ram
m

a Im
p

resa 4
.0

, tra q
uelle no

n 
investitrici nella so

stenib
ilità am

b
ientale tale q

uo
ta si ferm

a all’1
1

%
. S

o
sp

into
  

d
a exp

o
rt e inno

vazio
ne, il fatturato

 ne trae in co
m

p
lesso

 b
enefici: b

asti p
ensare 

che un aum
ento

 d
el fatturato

 nel 2
0

1
7

 ha co
invo

lto
 il 3

2
%

 d
elle im

p
rese 

investitrici nel g
reen (sem

p
re co

n riferim
ento

 al m
anifatturiero

 tra 5
 e 4

9
9

 
ad

d
etti), co

ntro
 il 2

4
%

 nel caso
 d

i q
uelle no

n investitrici. A
nche nelle p

revisio
ni 
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 2
0

1
8

1
1 A
b

b
iam

o
 p

rim
ati anche nella rid

uzio
ne d

elle em
issio

ni in atm
o

sfera: terzi  
tra le cinq

ue g
rand

i eco
no

m
ie co

m
unitarie (1

0
4

,2
 to

nnellate C
O

2  p
er m

ilio
ne  

d
i euro

 p
ro

d
o

tto
): d

ietro
 alla Francia (8

5
,5

 to
nnellate, in q

uesto
 caso

 favo
rita  

d
al nucleare) e al R

eg
no

 U
nito

 (9
3

,4
 to

nnellate) m
a d

avanti S
p

ag
na e G

erm
ania.

E
 a q

uesti d
ati, che restituisco

no
 le p

erfo
rm

ance co
m

p
lessive d

el sistem
a 

nazio
nale, se ne ag

g
iung

o
 altri, che m

o
strano

 co
m

e l’Italia ab
b

ia risultati 
d

’eccellenza in tem
a d

i so
stenib

ilità in num
ero

si am
b

iti. 
V

antiam
o

 p
rim

ati nella b
io

eco
no

m
ia e nella chim

ica verd
e. S

iam
o

 (seco
nd

o
  

il R
ap

p
o

rto
 B

io
-b

ased
 ind

ustry J
o

in U
nd

ertaking
) il p

rim
o

 P
aese in E

uro
p

a  
p

er fatturato
 p

ro
-cap

ite nel setto
re d

ello
 svilup

p
o

 d
ei p

ro
d

o
tti b

asati su p
ro

cessi 
b

io
lo

g
ici, co

m
e le b

io
p

lastiche. E
 in term

ini asso
luti siam

o
 il seco

nd
o

 P
aese 

euro
p

eo
 p

er fatturato
 e o

ccup
azio

ne (o
ltre 1

0
0

 m
iliard

i d
i euro

 e circa 5
0

0
 m

ila 
ad

d
etti), d

o
p

o
 la G

erm
ania.

L’Italia ha un ruo
lo

 d
i p

rim
o

 p
iano

 nel m
o

nd
o

 nelle energ
ie rinno

vab
ili: p

rim
a 

tra i g
rand

i P
aesi U

e, co
l 1

7
,4

%
, p

er q
uo

ta d
i rinno

vab
ili nel co

nsum
o

 interno
 

lo
rd

o
 (d

avanti a S
p

ag
na, 1

7
,3

%
, Francia, 1

6
%

, G
erm

ania, 1
4

,8
%

, R
eg

no
 U

nito, 
9

,3
%

). È
 anche il q

uarto
 p

ro
d

utto
re m

o
nd

iale d
i b

io
g

as —
 d

o
p

o
 G

erm
ania, C

ina  
e S

tati U
niti —

 co
n circa 1

.9
2

0
 im

p
ianti o

p
erativi, p

er un to
tale d

i circa 1
.4

0
0

 M
W

 
elettrici installati.

L’Italia ha un ruo
lo

 d
i p

rim
o

 p
iano

 anche nell’ag
rico

ltura. È
 ai vertici m

o
nd

iali 
sulla sicurezza alim

entare co
n il m

ino
r num

ero
 d

i p
ro

d
o

tti ag
ro

alim
entari co

n 
resid

ui chim
ici irreg

o
lari (0

,4
%

), inferio
re d

i 3
 vo

lte alla m
ed

ia U
e (1

,2
%

) e b
en  

1
2

 vo
lte a q

uella d
ei P

aesi terzi (4
,7

%
). Lo

 sco
rso

 anno
 (ultim

i d
ati d

isp
o

nib
ili) 

l’Italia è stata la seco
nd

a nazio
ne al m

o
nd

o
 p

er exp
o

rt d
i p

ro
d

o
tti b

io
lo

g
ici  

(1
.9

1
0

 m
ilio

ni d
i euro

) d
ietro

 ag
li U

S
A

 (2
.4

0
0

 m
ilio

ni d
i euro

) e nettam
ente  

avanti ai co
m

p
etito

r d
ei P

aesi B
assi (9

2
8

 m
ilio

ni d
i euro

), V
ietnam

 (8
1

7
 m

ilio
ni  

d
i euro

) e S
p

ag
na (7

7
8

 m
ilio

ni d
i euro

). Le no
stre trad

izio
ni e la g

rand
issim

a 
b

io
d

iversità anim
ale e veg

etale (7
 m

ila sp
ecie d

i flo
ra; 5

8
 m

ila sp
ecie d

i anim
ali; 

d
’acq

uisto
) 4

 €
 d

i P
il, co

ntro
 una m

ed
ia euro

p
ea d

i 2
,2

 e valo
ri tra 2

,3
 e 3

,6
  

d
i tutte le altri g

rand
i eco

no
m

ie co
ntinentali.

D
alla m

ateria p
rim

a all’energ
ia, d

o
ve si reg

istra una d
inam

ica analo
g

a: siam
o

 
seco

nd
i tra i b

ig
 p

layer euro
p

ei, d
ietro

 al so
lo

 R
eg

no
 U

nito. D
alle 1

7
,3

 to
nnellate 

d
i p

etro
lio

 eq
uivalente p

er m
ilio

ne d
i euro

 d
el 2

0
0

8
 siam

o
 p

assati a 1
4

,2
:  

la G
ran B

retag
na ne co

nsum
a 1

0
,6

; la Francia 1
4

,9
; la S

p
ag

na 1
5

,7
; la G

erm
ania 

1
7

,0
. P

iazzarsi seco
nd

i d
o

p
o

 la G
ran B

retag
na vale p

iù d
i un “sem

p
lice” seco

nd
o

 
p

o
sto

: q
uella d

i Lo
nd

ra, infatti, è un’eco
no

m
ia in cui finanza e servizi g

io
cano

 un 
ruo

lo
 m

o
lto

 im
p

o
rtante, m

entre la no
stra è p

iù leg
ata a p

ro
d

uzio
ni m

anifatturiere.
L’Italia fa m

o
lto

 b
ene anche nella rid

uzio
ne d

i rifiuti. C
o

n 4
3

,2
 to

nnellate  
p

er o
g

ni m
ilio

ne d
i euro

 p
ro

d
o

tto
 (1

,7
 to

nnellate in m
eno

 d
el 2

0
0

8
) siam

o
  

i p
iù effi

cienti tra le cinq
ue g

rand
i eco

no
m

ia euro
p

ee, d
i nuo

vo
 m

o
lto

 m
eg

lio
 

d
ella G

erm
ania (6

7
,6

 to
nnellate p

er m
ilio

ne d
i euro

 p
ro

d
o

tto
) e d

ella m
ed

ia 
co

m
unitaria (8

9
,3

 to
nnellate). 

E
 siam

o
 il P

aese euro
p

eo
 co

n la p
iù alta p

ercentuale d
i riciclo

 sulla to
talità 

d
ei rifiuti (urb

ani, ind
ustriali etc., inclusi q

uelli m
inerari). C

o
n il 7

9
%

 d
i rifiuti avviati 

a riciclo
 l’Italia p

resenta un’incid
enza p

iù che d
o

p
p

ia risp
etto

 alla m
ed

ia euro
p

ea 
(3

8
%

) e b
en sup

erio
re risp

etto
 a tutti g

li altri g
rand

i P
aesi euro

p
ei: la Francia è al 

5
5

%
, il R

eg
no

 U
nito

 al 4
9

%
, la G

erm
ania al 4

3
%

. S
iam

o, insiem
e alla G

erm
ania, il 

P
aese lead

er euro
p

eo
 in term

ini d
i q

uantità d
i m

aterie seco
nd

e riciclate 
nell’ind

ustria m
anifatturiera: e q

uesta so
stituzio

ne d
i m

ateria nell’eco
no

m
ia 

italiana co
m

p
o

rta un risp
arm

io
 p

o
tenziale p

ari a 2
1

 m
ilio

ni d
i to

nnellate 
eq

uivalenti d
i p

etro
lio

 e a 5
8

 m
ilio

ni d
i to

nnellate d
i C

O
2  (eq

uivalenti, 
risp

ettivam
ente , al 1

2
,5

 %
 d

ella d
o

m
and

a interna d
i energ

ia e al 1
4

,6
%

 d
elle 

em
issio

ni). Tutti g
li o

b
iettivi fissati d

alle nuo
ve d

irettive euro
p

ee al 2
0

2
5

 o
 so

no
 

g
ià stati rag

g
iunti (co

m
e, caso

 esem
p

lare in E
uro

p
a, p

er il to
tale d

eg
li im

b
allag

g
i 

e p
er tutti i sing

o
li m

ateriali, ad
 eccezio

ne d
ella p

lastica) o
 so

no
 p

ro
ssim

i ad
 

essere rag
g

iunti (co
m

e l’o
b

iettivo
 d

i racco
lta d

iff
erenziata). 
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 2
0

1
8

5
0

4
 varietà iscritte al reg

istro
 viti, co

ntro
 le 2

7
8

 d
ella Francia; 5

3
3

 varietà  
d

i o
live risp

etto
 alle 7

0
 sp

ag
no

le) fanno
 d

ell’Italia l’unico
 P

aese al m
o

nd
o

 che 
p

uò
 vantare 2

9
6

 ind
icazio

ni g
eo

g
rafiche rico

no
sciute a livello

 co
m

unitario
  

p
er i p

ro
d

o
tti alim

entari, 3
7

 p
er le b

evand
e sp

irito
se e 5

2
6

 p
er il co

m
p

arto
  

d
ei vini. 

L’Italia vanta p
rim

ati am
b

ientali anche nel tessile e nella m
o

d
a. D

elle 8
0

 
aziend

e che hanno
 ad

erito
 a D

etox d
i G

reenp
eace, una d

elle iniziative p
iù 

rilevanti nel cam
b

iam
ento

 d
el tessile verso

 la so
stenib

ilità, 6
0

 so
no

 italiane.
N

o
no

stante i b
uo

ni risultati d
el cred

ito
 d

’im
p

o
sta e d

ell’eco
b

o
nus e d

ell’avvio
 

d
el sism

a b
o

nus e d
el b

o
nus verd

e, m
o

lto
 c’è anco

ra d
a fare nell’ed

ilizia. M
a  

il P
aese è in m

o
vim

ento
 e p

o
trà essere tra i p

ro
tag

o
nisti d

ella riq
ualificazio

ne d
elle 

città e d
ei territo

ri e d
ella rico

struzio
ne p

o
st sism

a. Fa b
en sp

erare, infatti, il fatto
 

che l’Italia è al q
uarto

 p
o

sto
 in E

uro
p

a tra i p
ro

d
utto

ri d
i ed

ifici in leg
no

 alle  
sp

alle d
i G

erm
ania, R

eg
no

 U
nito

 e S
vezia, co

n una crescita sup
erio

re alla m
ed

ia.
A

b
b

iam
o

 un ruo
lo

 d
a no

n so
tto

valutare anche nella m
o

b
ilità so

stenib
ile. 

N
o

no
stante l’assenza d

ei b
ig

 p
layer nazio

nali nella p
artita d

elle m
o

b
ilità  

elettrica, la filiera nazio
nale ved

e tante im
p

rese p
ro

tag
o

niste. P
unta sull’elettrico

 
anche il C

avallino
 ram

p
ante: entro

 il 2
0

2
2

 il 6
0

%
 d

elle Ferrari m
esse sul m

ercato
 

sarà ib
rid

o.
Q

uesti risultati no
n rap

p
resentano

 d
a so

li la so
luzio

ne ai m
ali antichi d

el 
P

aese: no
n so

lo
 il d

eb
ito

 p
ub

b
lico, m

a le d
iseg

uag
lianze so

ciali, l’eco
no

m
ia  

in nero, q
uella crim

inale, il ritard
o

 d
el S

ud
, una b

uro
crazia ineffi

cace e sp
esso

 
so

ff
o

cante. S
o

no
 p

erò
 il ritratto

 d
i un’Italia che ha il co

rag
g

io
 d

ella sfid
a,  

che no
n ha p

aura d
el futuro, un’Italia co

m
p

etitiva e inno
vativa, p

er m
o

lti versi  
un’Italia nuo

va, su cui fare leva p
er co

m
b

attere anche q
uei m

ali. G
reenItaly, 

d
unq

ue, p
artend

o
 d

a q
uesta Italia che ce la fa e che è g

ià in cam
p

o, ind
ica  

una ricetta, q
uella d

ella g
reen eco

no
m

y, e d
elle energ

ie cui atting
ere p

er 
acco

m
p

ag
nare il P

aese verso
 un futuro

 d
esid

erab
ile, p

iù g
iusto

 e p
iù so

stenib
ile, 

un futuro, co
m

e ab
b

iam
o

 visto, fatto
 anche d

i co
m

p
etitività e d

i un nuo
vo

 
auto

revo
le ruo

lo
 d

el P
aese nello

 scenario
 g

lo
b

ale.

C
arlo

 S
ang

alli  P
resid

ente U
nio

ncam
ere

E
rm

ete R
ealacci  P

resid
ente Fo

nd
azio

ne S
ym

b
o

la

P
R

E
F

A
Z
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N
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1
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Q
uad
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nale
1
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 p
ag
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6

P
o
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Internazio
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1
.2

 —
 p

ag
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4
Tecno

lo
g

ie
rinno

vab
ili



1
6

1
7 Q
U

A
D

R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

G
li O

b
iettivi d

i svilup
p

o
 so

stenib
ile (S

D
G

) d
ell’A

g
end

a 2
0

3
0

A
l p

ro
p

o
sito

 si seg
nala co

m
e il S

ustainab
le D

evelo
p

m
ent S

o
lutio

ns N
etw

o
rk (S

D
S

N
) ab

b
ia recentem

ente p
ub

b
licato

 
il suo

 rap
p

o
rto

 fi
nale sug

li ind
icato

ri ed
 il q

uad
ro

 d
i m

o
nito

rag
g

io
 p

er i S
ustainab

le D
evelo

p
m

ent G
o

als. 
Il rap

p
o

rto
 è il risultato

 d
i o

ltre 1
8

 m
esi d

i co
nsultazio

ni g
uid

ate d
al S

D
S

N
 co

n i co
ntrib

uti d
i circa 5

0
0

 o
rg

anizzazio
ni 

e m
ig

liaia d
i ind

ivid
ui ed

 è d
isp

o
nib

ile all’ind
irizzo

 unsd
sn.o

rg
/ind

icato
rs.

Fig
. 1

.1

8

1
2

7

3
4
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1

1
2

1
6

1
7

1
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1
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1
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1
0

6

N
o

 p
overty

Zero
 hung

er
G

o
o

d
 health

and
 w

ell-b
eing

Q
uality ed

ucatio
n

G
end

er eq
uality

C
lean w

ater 
and

 sanitatio
n

A
ff

o
rd

ab
le 

and
 clean energ

y
G

o
o

d
 w

o
rk and

 
eco

no
m

ic g
ro

w
th

Industry, innovation 
and infrastructure

R
ed

uced
 ineq

uality
S

ustainab
le cities 

and com
m

unities

P
eace, justice and

 
strong institutions

R
esponsible consum

ption 
and

 p
ro

d
uctio

n

P
artnership

s 
fo

r the g
o

als

C
lim

ate actio
n

Life b
elo

w
 

w
ater

Life o
n land

S
iam

o
 entrati nel terzo

 anno
 d

i im
p

lem
entazio

ne d
ell’A

g
end

a 2
0

3
0

 e l’im
p

eg
no

 a livello
 

internazio
nale o

rientato
 ad

 un m
o

d
ello

 eco
no

m
ico

 e so
ciale p

iù so
stenib

ile è p
ro

seg
uito, 

sep
p

ur co
n alti e b

assi. G
razie a d

ue recenti rap
p

o
rti, il p

rim
o

 d
elle N

azio
ni U

nite e il 
seco

nd
o

 d
i E

uro
stat, p

o
ssiam

o
 fare il p

unto
 su q

ual è la situazio
ne risp

etto
 al 

p
erseg

uim
ento

 d
eg

li O
b

iettivi d
i S

vilup
p

o
 S

o
stenib

ile (S
D

G
s) e q

uali so
no

 q
uelli p

iù critici 
a cui si d

o
vrà p

restare la m
ag

g
io

re attenzio
ne nei p

ro
ssim

i anni. 
Il R

ap
p

o
rto

 2
0

1
8

 d
ed

icato
 ag

li O
b

iettivi d
i svilup

p
o

 so
stenib

ile
2, p

red
isp

o
sto

 d
alle 

N
azio

ni U
nite p

er l’H
ig

h
 le

v
e

l p
o

litic
a

l fo
ru

m
 2

0
1

8
 che si è tenuto

 a N
ew

 Yo
rk il 9

 lug
lio, 

m
o

stra co
m

e a fro
nte d

i alcuni im
p

o
rtanti p

ro
g

ressi nei p
rim

i anni d
i attuazio

ne 
d

ell’A
g

end
a, ci sia anco

ra m
o

lta strad
a d

a fare. S
enza un cam

b
iam

ento
 rad

icale nei 
m

o
d

elli p
o

litici e nei m
o

d
elli d

i b
usiness, d

iversi targ
et no

n p
o

tranno
 infatti essere 

rag
g

iunti entro
 la scad

enza p
refissata, co

m
e co

nferm
ato

 anche d
alle vo

lo
ntary natio

nal 
review

 (V
N

R
) che q

uest’anno
 4

6
 P

aesi hanno
 fatto

 sul p
erco

rso
 verso

 A
g

end
a 2

0
3

0
 

(l’Italia l’aveva fatta lo
 sco

rso
 anno

). A
 fro

nte d
i q

uesta situazio
ne o

cco
rre instillare in tutti 

un “senso
 d

i urg
enza” p

er variare il p
asso

 d
ell’azio

ne d
a p

arte d
ei d

iversi atto
ri che si 

stanno
 im

p
eg

nand
o, alcuni in m

o
d

o
 sig

nificativo
: no

n tanto
 e no

n so
lo

 istituzio
ni, m

a 
anche im

p
rese, so

cietà civile, università, ecc.
Il rap

p
o

rto
 d

elle N
azio

ni U
nite d

ed
ica sp

ecifici cap
ito

li ai G
o

al su cui si è co
ncentrato

 il 
Fo

rum
, o

vvero
: il 6

 (A
cq

ua p
ulita e servizi ig

ienico
-sanitari), 7

 (E
nerg

ia p
ulita e accessib

ile), 
1

1
 (C

ittà e co
m

unità so
stenib

ili), 1
2

 (C
o

nsum
o

 e p
ro

d
uzio

ne resp
o

nsab
ili), 1

5
 (V

ita sulla 
terra) e 1

7
 (P

artnership
 p

er g
li O

b
iettivi), m

a nella intro
d

uzio
ne fa il p

unto
 su tutti g

li 
o

b
iettivi. 

A
lla stessa streg

ua E
uro

stat si è assunto
 il co

m
p

ito
 d

i m
o

nito
re l’and

am
ento

 d
ei P

aesi 
euro

p
ei co

n il R
ap

p
o

rto
 sug

li S
D

G
s nell’U

nio
ne euro

p
ea. L’ed

izio
ne intito

lata “S
ustainab

le 
D

evelo
p

m
ent in the E

uro
p

ean U
nio

n: O
verview

 o
f p

ro
g

ress to
w

ard
s the S

D
G

s in an E
u 

co
ntext”

3, p
ub

b
licato

 il 2
0

 no
vem

b
re 2

0
1

7
, fo

rnisce un’analisi ap
p

ro
fo

nd
ita d

ell’attuale 
situazio

ne d
ell’E

uro
p

a risp
etto

 ai 1
7

 S
D

G
s. 

In sintesi nell’U
nio

ne E
uro

p
ea i m

ig
lio

ram
enti p

iù sig
nificativi si so

no
 ravvisati neg

li  
ultim

i cinq
ue anni p

er i G
o

al: 7
 (E

nerg
ia p

ulita e accessib
ile), 1

2
 (C

o
nsum

o
 e p

ro
d

uzio
ne 

resp
o

nsab
ili), 1

5
 (Flo

ra e fauna terrestre), 1
1

 (C
ittà e co

m
unità so

stenib
ili) e 3

 (S
alute  

e b
enessere).

I p
ro

g
ressi m

ino
ri rig

uard
ano, nell’o

rd
ine, i G

o
al: 4

 (Istruzio
ne d

i q
ualità), 1

7
 (P

artnership
 

p
er g

li O
b

iettivi), 9
 (Inno

vazio
ne e infrastrutture), 5

 (P
arità d

i g
enere), 8

 (B
uo

na 
o

ccup
azio

ne e crescita eco
no

m
ica), 1

 (S
co

nfig
g

ere la p
o

vertà), 2
 (S

co
nfig

g
ere la fam

e)  
e 1

0
 (R

id
urre le d

isug
uag

lianze).
N

el caso
 d

ei G
o

al 6
 (A

cq
ua p

ulita e servizi ig
ienico

-sanitari), 1
3

 (Lo
tta co

ntro
 il 

cam
b

iam
ento

 clim
atico

), 1
4

 (Flo
ra e fauna acq

uatica) e 1
6

 (P
ace, g

iustizia e istituzio
ni 

P
o

litiche internazio
nali 1

1
.1

1
  R

ed
atto

 d
a M

arco
 Frey. 

P
resid

ente d
el C

o
m

itato
 

scientifi
ci d

i S
ym

b
o

la,  
Frey è p

ro
fesso

re o
rd

inario
  

d
i E

co
n

o
m

ia e g
estio

ne  
d

elle im
p

rese, d
iretto

re  
d

el g
rup

p
o

 d
i ricerca sulla 

so
stenib

ilità (S
uM

) d
ella 

S
cuo

la U
niversitaria 

S
up

erio
re S

ant’A
nna d

i P
isa; 

d
o

cen
te allo

 IU
S

S
 d

i P
avia  

e all’U
n

iversità C
atto

lica  
d

i M
ilano

; p
resid

ente  
d

ella Fo
nd

azio
ne G

lo
b

al 
C

o
m

p
act Italia

2
  h

ttp
s://unstats.un.o

rg
/

sd
g

s/fi
les/rep

o
rt/2

0
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8
/

T
h

eS
ustainab

leD
evelo

p
m

en
tG

o
alsR

ep
o

rt2
0

1
8
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d

f

3
  h

ttp
://ec.euro

p
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o
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3
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1
8

1
9

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

so
lid

e), g
li ind

icato
ri d

isp
o

nib
ili neg

li ultim
i cinq

ue anni so
no

 in g
rad

o
 d

i fo
rnire una 

rap
p

resentazio
ne so

lo
 p

arziale
4.

M
a ved

iam
o

 o
b

iettivo
 p

er o
b

iettivo
 la situazio

ne m
o

nd
iale ed

 euro
p

ea, tenend
o

 anche 
co

nto
 d

i alcune d
elle naturali interco

nnessio
ni tra i d

iversi S
D

G
 e d

ed
icand

o
 m

ag
g

io
re 

attenzio
ne a q

ueg
li o

b
iettivi che hanno

 una co
nnessio

ne p
iù d

iretta co
n la g

reen 
eco

no
m

y. 

1
. S

co
nfi

g
g

ere la p
overt

  Q
uesto

 o
b

iettivo
 insiem

e alla rid
uzio

ne d
elle d

isug
uag

lianze  
e al co

ntenim
ento

 d
el cam

b
iam

ento
 clim

atico
 è uno

 d
ei tre ind

irizzi strateg
ici p

rio
ritari 

d
elle N

azio
ni U

nite. Il tasso
 d

i p
o

vertà estrem
a a livello

 g
lo

b
ale è in eff

etti d
im

inuito
:  

nel 2
0

1
3

 era un terzo
 risp

etto
 al 1

9
9

0
. D

all’avvio
 d

ella p
reced

ente A
g

end
a d

el M
illennio

 
la p

ercentuale d
i lavo

rato
ri che vivo

no
 co

n le lo
ro

 fam
ig

lie co
n m

eno
 d

i 1
,9

0
 d

o
llari  

a p
erso

na al g
io

rno
 è infatti p

assata d
al 2

6
,9

%
 d

el 2
0

0
0

 al 9
,2

%
 nel 2

0
1

7
. O

g
g

i, tuttavia, 
p

er p
o

rre fine alla p
o

vertà è necessario
 im

p
lem

entare sistem
i d

i p
ro

tezio
ne so

ciale  
e m

isure che rid
ucano

 la vulnerab
ilità nei co

nfro
nti d

ei d
isastri am

b
ientali. Il 2

0
1

7
 è stato

 
uno

 d
eg

li anni p
eg

g
io

ri al p
ro

p
o

sito
: si stim

a che le p
erd

ite eco
no

m
iche causate d

ai 
d

isastri ab
b

iano
 sup

erato
 i 3

0
0

 m
iliard

i d
i d

o
llari.

A
 livello

 euro
p

eo
 so

no
 stati realizzati rilevanti p

ro
g

ressi risp
etto

 alla d
ep

rivazio
ne 

m
ateriale, l’assenza d

i servizi sanitari, le cattive co
nd

izio
ni ab

itative e il tasso
 d

i 
so

vraff
o

llam
ento. Infatti, seb

b
ene il tasso

 d
i g

rave d
ep

rivazio
ne m

ateriale interessi 
anco

ra il 7
,5

%
 d

ella p
o

p
o

lazio
ne d

ell’U
e nel 2

0
1

6
, d

al 2
0

1
1

 il d
ato

 è d
im

inuito
 d

el 1
4

,6
%

; 
nel 2

0
1

5
, il 2

%
 d

ella p
o

p
o

lazio
ne anco

ra no
n aveva accesso

 ai servizi sanitari, m
a la 

situazio
ne è m

ig
lio

rata risp
etto

 al 2
,6

%
 d

el 2
0

1
0

; il 1
5

,2
%

 d
ella p

o
p

o
lazio

ne nel 2
0

1
5

 
viveva in cattive co

nd
izio

ni ab
itative, so

p
rattutto

 a causa d
i p

erd
ite d

al tetto, in calo
 d

ello
 

0
,9

%
 risp

etto
 al 2

0
1

0
; anche il tasso

 d
i so

vraff
o

llam
ento, che rid

uce no
tevo

lm
ente la 

q
ualità d

ella vita lim
itand

o
 m

o
vim

enti, p
rivacy, ig

iene e rip
o

so, è in p
arte d

im
inuito. M

o
lto

 
critici risultano, invece, il rischio

 d
i p

o
vertà o

 d
i esclusio

ne so
ciale, che ha reg

istrato
  

un aum
ento

 d
ell’1

,2
%

 d
al 2

0
1

0
 al 2

0
1

5
, la p

o
vertà relativa (+

6
%

, 2
0

1
0

-2
0

1
5

) e le p
erso

ne 
co

lp
ite d

ag
li alti co

sti ab
itativi.

2
. S

co
nfi

g
g

ere la fam
e  La fam

e nel m
o

nd
o, d

o
p

o
 un p

erio
d

o
 d

i d
eclino, è to

rnata ad
 

aum
entare. S

iccità, co
nflitti e d

isastri leg
ati ai cam

b
iam

enti clim
atici so

no
 tra i fatto

ri 
d

eterm
inanti d

el p
eg

g
io

ram
ento. C

resco
no

 la p
ercentuale d

i p
erso

ne so
tto

nutrite nel 
m

o
nd

o
 e il num

ero
 d

i b
am

b
ini che sub

isco
no

 un arresto
 d

ella crescita p
er co

lp
a d

ella 
fam

e. A
 livello

 d
i so

lid
arietà internazio

nale d
eve evid

enziare al p
ro

p
o

sito
 co

m
e siano

  
in fo

rte calo
 g

li aiuti all’ag
rico

ltura nei P
aesi in via d

i svilup
p

o, p
assati d

al 2
0

%
 d

eg
li aiuti 

to
tali neg

li anni ’8
0

 al 6
%

 nel 2
0

1
6

.
C

o
ncentrand

o
ci a livello

 euro
p

eo
 no

n tanto
 sulla fam

e, m
a sulla so

stenib
ilità 

d
ell’ag

rico
ltura, so

no
 stati co

m
p

iuti im
p

o
rtanti p

ro
g

ressi risp
etto

 all’ag
rico

ltura b
io

lo
g

ica 
(nel 2

0
1

5
 il 6

,2
%

 d
elle aree ag

rico
le era co

ltivato
 co

n m
eto

d
i b

io
lo

g
ici) e alla q

uantità d
i 

nitrati nelle acq
ue so

tterranee (-6
,4

%
 d

al 2
0

0
7

 al 2
0

1
2

), che ind
icano

 un m
ig

lio
ram

ento
 

risp
etto

 all’im
p

atto
 d

ell’ag
rico

ltura sulla q
ualità d

el suo
lo

 e d
elle acq

ue. S
eco

nd
o

 il 
“farm

land
 b

ird
 ind

ex”, im
p

o
rtante ind

icato
re d

ell’im
p

atto
 d

ell’ag
rico

ltura sull’am
b

iente  

Q
U

A
D

R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

e la b
io

d
iversità, nell’U

e il num
ero

 d
i uccelli p

resenti sui terreni ag
rico

li è d
im

inuito
  

d
al 1

9
9

0
 d

i p
iù d

el 3
0

%
, no

no
stante l’ad

o
zio

ne d
ella D

irettiva U
ccelli, che no

n è riuscita 
ad

 arrestare il trend
.

3
. S

alute e b
enessere  S

em
p

re p
iù p

erso
ne vivo

no
 o

g
g

i una vita p
iù sana risp

etto
 a d

ieci 
anni fa. ll tasso

 d
i m

o
rtalità m

aterna è d
im

inuito
 d

el 3
7

%
 risp

etto
 al 2

0
0

0
, co

sì co
m

e si è 
d

im
ezzato

 il tasso
 d

i m
o

rtalità d
ei b

am
b

ini so
tto

 i 5
 anni. A

nche nelle reg
io

ni p
iù critiche, 

co
m

e l’A
frica sub

-sahariana, si reg
istrano

 g
rand

i p
assi in avanti sui tassi d

i m
o

rtalità 
neo

natale e infantile. B
uo

ne no
tizie anche p

er le m
alattie infettive e no

n trasm
issib

ili: 
d

im
inuisco

no
 H

iv, tub
erco

lo
si ed

 ep
atite B

. P
eg

g
io

re è la situazio
ne p

er la m
alaria, che 

nel 2
0

1
6

 reg
istra un aum

ento
 d

el num
ero

 d
i casi risp

etto
 al 2

0
1

3
: d

i q
uesto

 p
asso, 

d
iffi

cilm
ente si riuscirà a d

eb
ellarla entro

 il 2
0

3
0

. Le m
alattie card

io
vasco

lari, il cancro,  
il d

iab
ete e le m

alattie resp
irato

rie cro
niche hanno

 causato
 3

2
 m

ilio
ni d

i m
o

rti nel 2
0

1
6

. 
N

ello
 stesso

 anno
 l’inq

uinam
ento

 atm
o

sferico
 ha causato

 sette m
ilio

ni d
i d

ecessi.
In E

uro
p

a nel cam
p

o
 d

ella salute si reg
istrano

 m
o

lti p
ro

g
ressi, m

entre i ritard
i so

no
 

circo
scritti. S

i m
uo

re m
eno

 p
er le m

alattie cro
niche (-1

1
,9

%
 d

al 2
0

0
9

 al 2
0

1
4

), i d
isturb

i 
d

a inq
uinam

ento
 acustico

 so
no

 d
im

inuiti (-2
,5

 p
p

 d
al 2

0
1

0
 al 2

0
1

5
), l’aria è p

iù p
ulita  

(la co
ncentrazio

ne nell’aria d
i p

artico
lato

 inferio
re a 2

,5
 è d

im
inuita d

el 1
2

,6
%

 d
al 2

0
0

9
  

al 2
0

1
4

) e si so
no

 rid
o

tti g
li incid

enti sul lavo
ro

 (-9
%

 d
al 2

0
0

9
 al 2

0
1

4
). I P

aesi d
ell’U

e 
so

no
 ind

ietro
 invece sia sul livello

 d
i b

iso
g

ni inso
d

d
isfatti e sulla salute p

ercep
ita (d

al 
2

0
0

8
 al 2

0
1

5
 la situazio

ne no
n è so

stanzialm
ente cam

b
iata), sia in p

artico
lare sul num

ero
 

d
i m

o
rti p

er incid
enti strad

ali: seb
b

ene d
al 2

0
0

1
 i d

ecessi siano
 sig

nificativam
ente 

d
im

inuiti d
el 5

2
%

, la stasi d
eg

li ultim
i tre anni ha allo

ntanato
 il rag

g
iung

im
ento

 d
el targ

et 
d

i d
im

ezzam
ento

 entro
 il 2

0
2

0
 d

el num
ero

 d
i d

ecessi risp
etto

 al 2
0

1
0

.

4
. Istruzio

ne d
i q

ualità  P
ur reg

istrand
o

 un aum
ento

 d
el tasso

 d
i istruzio

ne p
rim

aria,  
p

iù d
ella m

età d
i b

am
b

ini e d
i ad

o
lescenti in tutto

 il m
o

nd
o

 no
n so

d
d

isfano
 g

li stand
ard

 
m

inim
i d

i co
m

p
etenza in lettura e m

atem
atica. O

cco
rro

no
 g

rand
i sfo

rzi, so
p

rattutto
  

nei P
aesi in via d

i svilup
p

o, d
o

ve è necessario
 investire nelle infrastrutture sco

lastiche: 
nel 2

0
1

6
 so

lo
 il 3

4
%

 d
elle scuo

le p
rim

arie nei P
aesi m

eno
 svilup

p
ati d

isp
o

neva d
i 

elettricità e m
eno

 d
el 4

0
%

 era d
o

tato
 d

i lavand
ini.

L’istruzio
ne in E

uro
p

a p
resenta p

ro
g

ressi risp
etto

 ai seg
uenti ind

icato
ri: ab

b
and

o
no

 
sco

lastico
 p

rem
aturo

 (d
al 1

7
%

 d
el 2

0
0

2
 al 1

0
,7

%
 nel 2

0
1

6
), istruzio

ne p
er la p

rim
a 

infanzia (nel 2
0

1
5

 il num
ero

 d
i b

am
b

ini tra i q
uattro

 anni e l’inizio
 d

ella scuo
la d

ell’o
b

b
lig

o
 

co
n accesso

 all’istruzio
ne p

er la p
rim

a infanzia ha rag
g

iunto
 il 9

4
,8

%
), num

ero
 d

i N
eet  

(il num
ero

 d
i g

io
vani che no

n stud
iano

 né lavo
rano

 è p
assato

 d
al 1

5
,6

%
 d

el 2
0

0
2

  
al 1

4
,2

%
 d

el 2
0

1
6

) e co
nseg

uim
ento

 d
el d

ip
lo

m
a d

’istruzio
ne sup

erio
re (la p

ercentuale  
d

i rag
azzi e rag

azze che co
m

p
letato

 g
li stud

i in q
uesto

 co
ntesto

 si attesta al 3
9

,1
%

,  
sulla strad

a g
iusta p

er rag
g

iung
ere l’o

b
iettivo

 d
el 4

0
%

 nel 2
0

2
0

). D
’altra p

arte, 
p

reo
ccup

ano
 anche in E

uro
p

a g
li scarsi risultati in lettura, m

atem
atica e scienze:  

nel 2
0

1
5

, un q
uinto

 d
eg

li stud
enti e d

elle stud
entesse d

i 1
5

 anni no
n aveva suffi

cienti 
co

m
p

etenze in q
ueste m

aterie.

4
  L’analisi co

nd
o

tta 
d

all’A
S

V
IS

 su d
ati E

uro
stat 

creand
o

 ind
icato

ri co
m

p
o

siti 
su 1

5
 d

ei 1
7

 o
b

iettivi (no
n è 

stato
 p

o
ssib

ile p
er g

li S
D

G
 4

 
e 1

6
 m

o
stra nell’

nio
n

e 
euro

p
ea seg

ni d
i 

m
ig

lio
ram

ento
 risp

etto
 al 

2
0

1
0

 p
er o

tto
 ind

icato
ri su 

1
5

 salute, ed
ucazio

ne, 
ug

uag
lian

za d
i g

en
ere, 

sistem
a energ

etico
, 

in
novazio

ne, co
nd

izio
n

i d
elle 

citt
, m

o
d

elli so
stenib

ili d
i 

p
ro

d
uzio

ne e d
i co

nsum
o

, 
lo

tta al cam
b

iam
ento

 
clim

atico
. P

er d
ue ind

icato
ri 

la situazio
ne p

eg
g

io
ra 

sensib
ilm

en
te 

(d
isug

uag
lianze ed

 
eco

sistem
a terrestre

, 
m

entre p
er cinq

ue p
overt

, 
alim

entazio
n

e e ag
rico

ltura 
so

stenib
ile, co

nd
izio

ne 
eco

n
o

m
ica e o

ccup
azio

nale, 
q

ualità d
ella g

overnan
ce e 

co
o

p
erazio

ne internazio
nale) 

la situazio
ne ap

p
are 

so
stan

zialm
ente invariata
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5
. P

arità d
i g

enere  N
o

no
stante le d

iscrim
inazio

ni reg
istrino

 una d
im

inuzio
ne, 

l’ineg
uag

lianza co
ntinua a p

rivare le d
o

nne d
ei lo

ro
 d

iritti d
i b

ase e d
i m

o
lte o

p
p

o
rtunità. 

C
alano

 i tassi d
i m

atrim
o

nio
 infantile, che reg

istra un 4
0

%
 in m

eno
 risp

etto
 al 2

0
0

0
, e i 

casi d
i m

utilazio
ne g

enitale fem
m

inile. In am
b

ito
 d

o
m

estico
 le d

o
nne trasco

rro
no

 il trip
lo

 
d

el tem
p

o
 in p

iù risp
etto

 ag
li uo

m
ini, senza p

ercep
ire alcuna retrib

uzio
ne. In am

b
ito

 
p

o
litico

 invece aum
entano

 le p
ercentuali d

i q
uo

te ro
sa, p

assate al 2
3

%
 nel 2

0
1

8
.

Il d
ivario

 d
i g

enere leg
ato

 risp
etto

 al tasso
 d

i ab
b

and
o

no
 sco

lastico
 p

rem
aturo

 in E
uro

p
a 

è d
im

inuito, g
razie a un m

ig
lio

ram
ento

 d
i tre p

unti p
ercentuali d

ello
 svantag

g
io

 d
eg

li 
uo

m
ini nel 2

0
1

6
; m

entre q
uello

 relativo
 al tasso

 d
i o

ccup
azio

ne, ha reg
istrato

 p
ro

g
ressi 

d
ello

 svantag
g

io
 fem

m
inile d

i 1
1

,6
 p

unti p
ercentuali, g

razie all’aum
ento

 d
el tasso

 d
i 

d
o

nne che lavo
rano

 in P
arlam

ento
 e in p

o
sizio

ni ap
icali. Tuttavia, le d

o
nne restano

 
p

enalizzate a livello
 lavo

rativo
 risp

etto
 ag

li uo
m

ini a causa d
elle resp

o
nsab

ilità nella cura 
d

ei fig
li (3

0
,7

%
 d

i d
o

nne inattive co
ntro

 il 4
,3

%
 d

eg
li uo

m
ini nel 2

0
1

6
) e a causa d

ella 
p

o
ssib

ilità d
i tro

vare lavo
ro

 a tre anni d
al term

ine d
eg

li stud
i (la situazio

ne no
n è 

cam
b

iata m
o

lto
 d

al 2
0

0
6

). N
ell’am

b
ito

 d
ell’istruzio

ne so
no

 invece g
li uo

m
ini a rim

anere 
p

iù svantag
g

iati: il d
ivario

 tra i sessi relativo
 al co

nseg
uim

ento
 d

el d
ip

lo
m

a d
’istruzio

ne  
è aum

entato
 in m

aniera sig
nificativa d

a 1
,9

 p
unti p

ercentuali d
el 2

0
0

2
 ai 9

,5
 d

el 2
0

1
6

.

6
. A

cq
ua p

ulita e servizi ig
ienico

-san
itari  La scarsità d

ell’acq
ua è un p

ro
b

lem
a in m

o
lti 

p
aesi d

ell’A
frica settentrio

nale e d
ell’A

sia, d
o

ve il livello
 d

i stress id
rico

 è sup
erio

re  
al 7

0
%

. N
el 2

0
1

5
 so

lo
 il 2

7
%

 d
ei P

aesi m
eno

 svilup
p

ati d
isp

o
neva d

i servizi id
rici b

ase. 
P

o
iché la cattiva g

estio
ne d

ella riso
rsa id

rica o
staco

la lo
 svilup

p
o

 so
ciale ed

 eco
no

m
ico, 

so
lo

 m
ig

lio
rand

o
 l’effi

cienza e la g
estio

ne d
ell’acq

ua sarà p
o

ssib
ile g

arantire il co
ntinuo

 
aum

ento
 d

ella d
o

m
and

a g
lo

b
ale.

N
ella g

estio
ne id

rica in U
E

 so
no

 stati rag
g

iunti risultati im
p

o
rtanti, g

razie so
p

rattutto
 

all’intro
d

uzio
ne e l’attuazio

ne d
i num

ero
se D

irettive co
m

unitarie: la D
irettiva q

uad
ro

  
sulle acq

ue, la D
irettiva sul trattam

ento
 d

elle acq
ue reflue urb

ane, la D
irettiva nitrati,  

la D
irettiva acq

ue so
tterranee e la D

irettiva relativa alla g
estio

ne d
ella q

ualità d
elle acq

ue 
d

i b
alneazio

ne. La q
ualità d

elle acq
ue è co

sì m
ig

lio
rata, il rilascio

 d
i so

stanze chim
iche 

q
uali i nitrati è stato

 no
tevo

lm
ente rid

o
tto, co

n l’intro
d

uzio
ne d

i d
eterg

enti p
rivi d

i fo
sfati 

la co
ncentrazio

ne m
ed

ia d
i fo

sfati nei fium
i è d

im
inuita, a seg

uito
 d

el m
ig

lio
r trattam

ento
 

d
elle acq

ue reflue la richiesta b
io

chim
ica d

i o
ssig

eno
 nei fium

i euro
p

ei si è rid
o

tta o
g

ni 
anno

 d
el 2

,5
%

 d
al 2

0
0

0
 e una m

ig
lio

re g
estio

ne d
elle acq

ue d
i b

alneazio
ne ha reso

  
nel 2

0
1

6
 il 9

4
,3

%
 d

ei siti d
i q

ualità “suffi
ciente” e l’8

2
%

 d
i q

ualità “eccellente”. N
ella 

m
ag

g
io

r p
arte d

ei P
aesi so

no
 m

ig
lio

rati anche l’uso
 effi

ciente d
ell’acq

ua e l’accesso
 alle 

strutture ig
ienico

-sanitarie. N
o

no
stante il q

uad
ro

 co
m

p
lessivo

 altam
ente p

o
sitivo, anche 

in d
iversi P

aesi m
em

b
ri euro

p
ei c’è anco

ra p
erò

 m
o

lto
 d

a fare su q
uesta riso

rsa che 
rap

p
resenta una d

elle sfid
e chiave d

el nuo
vo

 m
illennio.

7
. E

nerg
ia p

ulita e accessib
ile  D

al 2
0

0
0

 al 2
0

1
6

 la p
ercentuale d

i p
o

p
o

lazio
ne m

o
nd

iale 
co

n accesso
 all’elettricità è p

assata d
al 7

8
%

 all’8
7

%
. N

ello
 stesso

 p
erio

d
o, nei P

aesi in 
via d

i svilup
p

o, la p
ercentuale d

i p
erso

ne co
n accesso

 all’energ
ia è p

iù che rad
d

o
p

p
iata. 

S
cend

e a p
o

co
 m

eno
 d

i un m
iliard

o
 il num

ero
 d

i p
erso

ne, in g
ran p

arte co
ncentrate  

Q
U

A
D

R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

S
iam

o
 entrati nel terzo

 anno
  

d
i im

p
lem

entazio
ne d

ell’A
g

end
a 2

0
3

0
  

e l’im
p

eg
no

 a livello
 internazio

nale  
o

rientato
 ad

 un m
o

d
ello

 eco
no

m
ico

  
e so

ciale p
iù so

stenib
ile è p

ro
seg

uito,  
sep

p
ur co

n alti e b
assi.
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in A
frica, che vivo

no
 senza co

rrente. R
isultati p

o
sitivi p

er le rinno
vab

ili, che co
ntinuano

  
a crescere, sep

p
ur d

i p
o

co, to
ccand

o
 co

m
unq

ue nuo
vi reco

rd
. P

er la p
rim

a vo
lta,  

co
m

e testim
o

nia B
lo

o
m

b
erg

 N
ew

 E
nerg

y Finance, g
li o

p
erato

ri d
i fo

to
vo

ltaico
 ed

 eo
lico

  
nel lo

ro
 insiem

e hanno
 sup

erato, nella p
rim

a m
età d

el 2
0

1
8

, i m
ille m

iliard
i d

i w
att 

installati sul p
ianeta.

S
eco

nd
o

 le stim
e d

i B
lo

o
m

b
erg

, ino
ltre, no

n p
asseranno

 m
o

lti anni p
er rag

g
iung

ere  
alti m

ille m
iliard

i istallati: ne b
asteranno

 so
lo

 cinq
ue. E

 se p
er rag

g
iung

ere il p
rim

o
  

trilio
ne d

i w
att so

no
 serviti 2

.3
0

0
 m

iliard
i d

i d
o

llari, p
er il seco

nd
o, g

razie alle evo
luzio

ni 
tecno

lo
g

iche e alle rid
uzio

ni d
ei co

sti, ne b
asteranno

 1
.2

3
0

.
A

nche p
er il settim

o
 g

o
al il q

uad
ro

 in E
uro

p
a è m

ig
lio

rato
 no

tevo
lm

ente. D
al 2

0
1

0
 al 2

0
1

5
 

il co
nsum

o
 energ

etico, sia p
rim

ario
 che finale, si è rid

o
tto, co

sì co
m

e q
uello

 p
ro

 cap
ite 

p
er uso

 d
o

m
estico. N

ello
 stesso

 p
erio

d
o

 la p
ro

d
uttività energ

etica è aum
entata  

d
el 1

3
,7

%
, co

n un and
am

ento
 p

o
sitivo

 in tutti i P
aesi m

em
b

ri, e le em
issio

ni d
i g

as serra 
d

erivanti d
al co

nsum
o

 d
i energ

ia so
no

 d
im

inuite g
razie so

p
rattutto

 al m
ag

g
io

r utilizzo
  

d
i energ

ie rinno
vab

ili, in co
stante aum

ento
 d

al 2
0

0
4

 e vicine all’o
b

iettivo
 d

i co
p

rire il 2
0

%
 

d
el co

nsum
o

 energ
etico

 entro
 il 2

0
2

0
. N

el 2
0

1
7

 le rinno
vab

ili in E
uro

p
a hanno

 co
m

p
iuto, 

nella g
enerazio

ne elettrica, il so
rp

asso
 sul carb

o
ne. S

eco
nd

o
 il rap

p
o

rto
 E

uro
p

ean  
p

o
w

er secto
r, a fro

nte d
ei 6

6
9

 T
W

h d
i energ

ia elettrica d
a carb

o
ne nel 2

0
1

7
, q

uelli  
d

a fo
nti rinno

vab
ili so

no
 stati 6

7
9

 T
W

h. S
i so

no
 reg

istrati ino
ltre lievi p

ro
g

ressi anche 
risp

etto
 alla p

o
ssib

ilità d
i riscald

are ad
eg

uatam
ente la p

ro
p

ria ab
itazio

ne. U
n asp

etto
 

p
artico

larm
ente neg

ativo
 è invece la d

ip
end

enza energ
etica: d

al 2
0

0
0

 al 2
0

1
5

 i P
aesi 

m
em

b
ri no

n so
no

 riusciti a rid
urre tale d

ip
end

enza, arrivand
o

 nel 2
0

1
5

 ad
 im

p
o

rtare  
d

ai P
aesi no

n ap
p

artenenti all’U
e il 5

4
%

 d
ell’energ

ia.

8
. L

avo
ro

 d
ig

n
ito

so
 e crescita eco

no
m

ica  A
 livello

 g
lo

b
ale cresce la p

ro
d

uttività 
p

ro
cap

ite e d
im

inuisce il tasso
 d

i d
iso

ccup
azio

ne. N
el 2

0
1

6
 il p

ro
d

o
tto

 interno
 lo

rd
o

 p
ro

 
cap

ite è cresciuto
 all’1

,3
%

 m
a nello

 stesso
 anno

 il 6
1

%
 d

ei lavo
rato

ri era im
p

eg
nato

  
in lavo

ri p
recari.

A
ltri am

b
iti p

artico
larm

ente critici rig
uard

ano
 le o

p
p

o
rtunità lavo

rative p
er i g

io
vani, 

am
b

ienti d
i lavo

ro
 p

iù sicuri e le d
isug

uag
lianze nel m

ercato
 d

el lavo
ro

: in m
ed

ia la 
retrib

uzio
ne o

raria d
eg

li uo
m

ini è p
iù alta d

el 1
2

%
 risp

etto
 alle d

o
nne.

O
ltre ai g

ià citati p
ro

g
ressi risp

etto
 alla rid

uzio
ne d

el num
ero

 d
ei N

eet e d
eg

li incid
enti 

sul lavo
ro, nell’U

E
 p

er il G
o

al 8
 si reg

istra un fo
rte m

ig
lio

ram
ento

 in term
ini d

i p
ro

d
uttività 

d
elle riso

rse (d
el 3

8
,6

%
 tra il 2

0
0

1
 e il 2

0
1

6
), d

o
vuto

 a un lieve aum
ento

 d
el P

il p
ro

  
cap

ite reale (+
4

,7
%

 d
al 2

0
1

1
 al 2

0
1

6
) e alla sim

ultanea rid
uzio

ne d
el 1

3
%

 d
el co

nsum
o

 
interno

 d
i m

ateriali (ind
icato

re co
rrelato

 all’S
D

G
 1

2
). P

er q
uel che rig

uard
a il lavo

ro, 
seb

b
ene si siano

 reg
istrati lievi p

ro
g

ressi risp
etto

 al tasso
 d

i o
ccup

azio
ne (+

4
,2

 p
unti 

p
ercentuali d

al 2
0

0
1

 al 2
0

1
6

), che si attesta al 7
1

,1
%

, o
cco

rre anco
ra im

p
eg

narsi m
o

lto
 

p
er co

lm
are entro

 il 2
0

2
0

 la d
istanza che sep

ara i P
aesi m

em
b

ri d
al rag

g
iung

im
ento

  
d

el 7
5

%
 d

i o
ccup

azio
ne p

er la p
o

p
o

lazio
ne tra i 2

0
 e i 6

4
 anni. Ino

ltre, anche se si  
è reg

istrato
 un lieve p

ro
g

resso
 risp

etto
 alla d

iso
ccup

azio
ne d

i lung
o

 p
erio

d
o

 neg
li ultim

i 
anni, d

al 2
0

0
5

 al 2
0

1
6

 la p
ro

p
o

rzio
ne d

el num
ero

 d
i d

iso
ccup

ati d
i lung

o
 p

erio
d

o
 risp

etto
 

al num
ero

 to
tale d

i d
iso

ccup
ati è aum

entata d
al 4

5
,2

%
 al 4

6
,4

%
. Infine, si reg

istra un 

elevato
 tasso

 d
i lavo

rato
ri co

n co
ntratto

 a tem
p

o
 d

eterm
inato

 invo
lo

ntario, o
vvero

 svo
lto

 
no

n p
er scelta, co

n un trend
 in co

stante crescita. 

9
. Innovazio

ne e infrastrutture  C
resco

no
 le im

p
rese inno

vative e so
stenib

ili  
che rap

p
resentano

 il 4
4

,7
%

 d
el valo

re to
tale d

ella p
ro

d
uzio

ne. G
razie alla rap

id
a crescita 

d
ella p

ro
d

uzio
ne in A

sia, aum
enta la q

uo
ta d

el m
anifatturiero

 al P
IL g

lo
b

ale. 
P

arallelam
ente d

im
inuisce l’utilizzo

 d
el carb

o
ne nelle ind

ustrie, che scend
e d

el 1
9

%
  

nel p
erio

d
o

 2
0

0
0

-2
0

1
5

. S
eg

no
 p

o
sitivo

 anche p
er la b

and
a larg

a d
i terza g

enerazio
ne 

(3
G

) che co
p

re l’8
4

%
 d

ella p
o

p
o

lazio
ne g

lo
b

ale.
In E

uro
p

a si è reg
istrato

 un aum
ento

 d
ell’o

ccup
azio

ne nel setto
re ricerca e svilup

p
o. 

S
o

no
 stati co

m
p

iuti p
ro

g
ressi in term

ini d
i so

stenib
ilità d

ei trasp
o

rti: la q
uantità  

d
i em

issio
ni d

i C
O

2  p
er chilo

m
etri p

erco
rsi d

elle auto
m

o
b

ili nuo
ve è d

im
inuita d

el 1
3

%
 

d
al 2

0
1

1
 al 2

0
1

6
. E

ntro
 il 2

0
1

8
 verrà varato

 il testo
 d

efinitivo
 sui nuo

vi lim
iti euro

p
ei  

p
er le em

issio
ni d

i C
O

2  p
er auto

 e veico
li co

m
m

erciali p
er il p

erio
d

o
 2

0
2

1
-2

0
3

0
: la 

p
ro

p
o

sta p
resentata d

alla C
o

m
m

issio
ne a no

vem
b

re 2
0

1
7

 ind
ica una rid

uzio
ne, risp

etto
 

ai livelli d
el 2

0
2

1
, d

el 1
5

%
 nel 2

0
2

5
 (8

0
,7

5
 g

/km
) e d

el 3
0

%
 nel 2

0
3

0
 (6

6
,5

 g
/km

).
N

el b
reve p

erio
d

o
 so

no
 m

ig
lio

rati sia l’uso
 d

i m
ezzi d

i trasp
o

rto
 co

llettivi q
uali auto

b
us e 

treni (d
al 1

6
,4

%
 d

el 2
0

0
9

 al 1
6

,9
%

 d
el 2

0
1

5
), sia il trasp

o
rto

 ferro
viario

 e p
er vie d

’acq
ua 

interne d
elle m

erci (d
al 2

2
,6

%
 d

el 2
0

0
9

 al 2
4

,2
%

 d
el 2

0
1

5
). I P

aesi m
em

b
ri so

no
 ind

ietro
 

invece sulla sp
esa in ricerca e svilup

p
o

 e la reg
istrazio

ne d
i b

revetti: seb
b

ene la sp
esa 

nel setto
re sia aum

entata neg
li ultim

i 1
5

 anni d
all’1

,7
7

%
 d

el 2
0

0
0

 al 2
,0

3
%

 d
el 2

0
1

5
, 

l’and
am

ento
 d

ella crescita d
eg

li ultim
i anni è insuffi

ciente p
er rag

g
iung

ere l’o
b

iettivo
  

d
el 3

%
 entro

 il 2
0

2
0

; no
no

stante il num
ero

 d
i b

revetti sia aum
entato

 in m
aniera co

stante 
d

al 1
9

9
7

 al 2
0

0
7

, d
alla crisi eco

no
m

ica d
el 2

0
0

8
 il num

ero
 d

i reg
istrazio

ni è rim
asto

 
so

stanzialm
ente invariato, fatto

re che evid
enzia una situazio

ne d
i stasi p

er l’inno
vazio

ne.

1
0

. R
id

urre le d
isug

uag
lianze  In m

o
lti P

aesi so
no

 stati co
m

p
iuti eno

rm
i p

ro
g

ressi p
er 

rid
urre le d

isp
arità d

i red
d

ito. G
razie alle p

o
litiche b

asate sulla elim
inazio

ne d
ei d

azi p
er  

le esp
o

rtazio
ni d

ai p
aesi m

eno
 svilup

p
ati, è stato

 p
o

ssib
ile aum

entare d
el 4

0
%

 i red
d

iti 
d

ei p
iù p

o
veri.

N
el 2

0
1

6
 i P

aesi in via d
i svilup

p
o

 hanno
 ricevuto

 d
all’O

cse, d
alle ag

enzie m
ultilaterali  

e d
a altri fo

rnito
ri p

iù d
i 3

0
0

 m
iliard

i d
i d

o
llari.

In E
uro

p
a si rid

uce l’ineg
uag

lianza fra le N
azio

ni, m
a no

n all’interno
 d

elle stesse. Le 
d

isug
uag

lianze d
i red

d
ito

 d
isp

o
nib

ile d
elle fam

ig
lie so

no
 d

im
inuite sia nel lung

o
 che nel 

b
reve p

erio
d

o, le im
p

o
rtazio

ni d
ai P

aesi in via d
i svilup

p
o

 so
no

 p
iù che rad

d
o

p
p

iate d
al 

2
0

0
2

 al 2
0

1
4

 e anche i finanziam
enti a favo

re d
i q

uesti ultim
i so

no
 q

uasi rad
d

o
p

p
iati d

al 
2

0
0

0
. M

a all’interno
 d

ei P
aesi le d

isug
uag

lianze fanno
 fatica a rid

ursi: la p
o

vertà relativa è 
in aum

ento
 (+

8
,1

%
 d

al 2
0

0
5

 al 2
0

1
5

), so
p

rattutto
 neg

li ultim
i anni, e le p

erso
ne a rischio

 
d

i p
o

vertà nel 2
0

1
5

 erano
 8

6
,8

 m
ilio

ni (il 1
7

,3
%

 d
ella p

o
p

o
lazio

ne euro
p

ea). La situazio
ne 

è anco
ra p

iù allarm
ante se si co

nsid
era che nel 2

0
1

5
 le p

erso
ne a rischio

 d
i p

o
vertà  

ed
 esclusio

ne so
ciale (ind

icato
re no

n incluso
 nel set d

ell’E
uro

stat) erano
 1

1
8

,6
 m

ilio
ni. 

A
nche il co

effi
ciente d

i G
ini co

nferm
a il g

enerale trend
 neg

ativo, co
sì co

m
e la q

uo
ta d

el 
red

d
ito

 d
el 4

0
%

 d
ella p

o
p

o
lazio

ne p
iù p

o
vera, calata d

al 2
1

,5
%

 d
el 2

0
0

5
 al 2

0
,9

%
 d

el 2
0

1
5

. 
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R
O
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L
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1
1

. C
ittà e co

m
unità so

stenib
ili  M

o
lte città in tutto

 il m
o

nd
o

 stanno
 aff

ro
ntand

o
 la 

d
elicata sfid

a d
i g

arantire infrastrutture ad
eg

uate a so
steg

no
 d

ella crescita d
em

o
g

rafica. 
D

al 1
9

9
0

 al 2
0

1
3

 il 9
0

%
 d

ei d
ecessi attrib

uiti a d
isastri naturali si è verificato

 nei p
aesi  

a b
asso

 e m
ed

io
 red

d
ito, co

n d
anni alle ab

itazio
ni in crescente aum

ento
 d

al 1
9

9
0

 in p
o

i. 
Tra il 2

0
0

0
 e il 2

0
1

4
 la p

ercentuale d
ella p

o
p

o
lazio

ne urb
ana che vive in b

aracco
p

o
li  

è d
im

inuita d
al 2

8
,4

%
 al 2

2
,8

%
. N

el 2
0

1
6

 il 9
1

%
 d

ella p
o

p
o

lazio
ne urb

ana m
o

nd
iale 

resp
irava aria no

n co
nfo

rm
e ai req

uisiti m
inim

i d
i q

ualità im
p

o
sti d

all’O
m

s, in p
rim

is il 
livello

 d
i P

M
 2

.5
. P

iù d
ella m

età era esp
o

sta al d
o

p
p

io
 d

el livello
 d

i inq
uinam

ento
 

p
erm

esso, causand
o

 4
,2

 m
ilio

ni d
i d

ecessi.
La q

ualità d
ella vita nelle città e nelle co

m
unità è no

tevo
lm

ente m
ig

lio
rata in E

uro
p

a, sia 
g

razie ai g
ià citati p

ro
g

ressi risp
etto

 alle co
nd

izio
ni ab

itative, il tasso
 d

i so
vraff

o
llam

ento
 

(ved
i G

o
al 1

) e i d
isturb

i d
a inq

uinam
ento

 acustico
 (G

o
al 3

), sia p
er via d

i una rid
o

tta 
incid

enza d
i reati (che p

erò
 rim

ane alta nelle p
eriferie e aree rurali). P

ro
g

ressi anche p
er 

l’im
p

atto
 am

b
ientale, g

razie alla m
ino

re co
ncentrazio

ne d
i p

articelle d
a p

artico
lato, l’uso

 
d

i m
ezzi co

llettivi e so
p

rattutto
 l’aum

ento
 d

ella racco
lta d

iff
erenziata d

ei rifiuti urb
ani,  

d
al 2

5
,3

%
 d

el 2
0

0
0

 al 4
5

%
 d

el 2
0

1
5

. M
ale invece p

er il num
ero

 d
i incid

enti strad
ali  

e so
p

rattutto
 p

er l’eccessiva co
p

ertura artificiale d
i terreno, che ha p

o
rtato

 a un co
stante 

aum
ento

 d
el tasso

 d
i im

p
erm

eab
ilizzazio

ne d
el suo

lo, co
n un trend

 d
i crescita d

el 6
%

  
p

iù velo
ce nel p

erio
d

o
 2

0
1

2
-2

0
1

5
 risp

etto
 al 2

0
0

9
-2

0
1

2
.

1
2

. C
o

nsum
o

 e p
ro

d
uzio

n
e resp

o
nsab

ili  C
o

niug
are crescita eco

no
m

ica ed
 utilizzo

 
razio

nale d
elle riso

rse è una d
elle sfid

e p
iù g

rand
i che l’um

anità d
eve aff

ro
ntare. E

ntro
 

q
uest’anno

 1
0

8
 nazio

ni intro
d

urranno
 p

o
litiche nazio

nali relative al co
nsum

o
 e alle 

p
ro

d
uzio

ni so
stenib

ili, seg
uend

o
 q

uelle che g
ià d

a m
o

lti anni hanno
 avviato

 strateg
ie  

in q
uesto

 am
b

ito
 (o

ltre a q
uelle euro

p
ee, la C

ina e il G
iap

p
o

ne). Il p
erco

rso
 p

er g
iung

ere  
a m

o
d

elli p
iù resp

o
nsab

ili e circo
lari è d

iffi
cile e lung

o, m
a è co

nd
iviso

 d
a un num

ero
 

sig
nificativo

 d
i im

p
rese. S

eco
nd

o
 un rap

p
o

rto
 d

i K
p

m
g

, il 9
3

%
 d

elle p
iù g

rand
i im

p
rese al 

m
o

nd
o

 (in term
ini d

i fatturato
) stanno

 p
untand

o
 sulla so

stenib
ilità, m

ettend
o

 in d
iscussio

ne 
i p

ro
p

ri m
o

d
elli d

i b
usiness. M

o
lti fo

nd
i d

’investim
ento, co

m
e in p

artico
lare il fo

nd
o

  
so

vrano
 no

rveg
ese, il p

iù g
rand

e fo
nd

o
 so

vrano
 al m

o
nd

o, scelg
o

no
 i p

ro
p

ri investim
enti 

co
nsid

erand
o

 anche la so
stenib

ilità e p
untand

o
 su im

p
rese p

iù risp
etto

se d
ell’am

b
iente.

In E
uro

p
a, seco

nd
o

 g
li ind

icato
ri scelti d

a E
uro

stat, il d
o

d
icesim

o
 O

b
iettivo

 è q
uello

  
che ha o

ttenuto
 m

ag
g

io
ri risultati neg

li ultim
i anni. I p

ro
g

ressi p
iù sig

nificativi so
no

 stati 
rag

g
iunti risp

etto
 ag

li ind
icato

ri p
reced

entem
ente d

escritti (ved
i G

o
al 7

 e 8
): co

nsum
o

 
energ

etico, p
rim

ario
 e finale; q

uo
ta d

elle rinno
vab

ili; p
ro

d
uttività energ

etica; p
ro

d
uttività 

d
elle riso

rse. Invece, p
ro

g
ressi suffi

cienti so
no

 stati reg
istrati no

n so
lo

 risp
etto

 alle 
rid

o
tte em

issio
ni d

i C
O

2  p
ro

d
o

tte d
a auto

m
o

b
ili nuo

ve (ved
i G

o
al 9

) e all’aum
ento

 d
ella 

racco
lta d

iff
erenziata (G

o
al 1

1
), m

a anche g
razie a una rid

o
tta p

ro
d

uzio
ne d

i rifiuti  
(d

el 1
0

%
 d

al 2
0

0
4

 al 2
0

1
4

), un m
ino

r uso
 d

i so
stanze chim

iche to
ssiche (d

ell’8
%

 d
al 

2
0

0
4

 al 2
0

1
5

) e una leg
g

era d
im

inuzio
ne d

el vo
lum

e d
el trasp

o
rto

 d
i m

erci risp
etto

 al P
il.

La p
unta nelle p

o
litiche sul sustainab

le co
nsum

p
tio

n and
 p

ro
d

uctio
n è p

erò
 co

stituito
 

d
all’eco

no
m

ia circo
lare. Q

ui m
o

lti P
aesi, anche extraeuro

p
ei, si so

no
 m

o
ssi d

a tem
p

o
  

in q
uesta d

irezio
ne. Le p

unte p
iù avanzate al p

ro
p

o
sito

 p
o

sso
no

 essere co
nsid

erate  

il G
iap

p
o

ne e la C
ina.

Il G
iap

p
o

ne è stato
 il p

rim
o

 p
aese ad

 esp
lo

rare il tem
a d

ell’E
co

no
m

ia C
irco

lare. Il p
rim

o
 

p
ro

vved
im

ento
 al q

uale so
no

 seg
uiti altri p

ro
vved

im
enti setto

riali, è il “B
asic A

ct fo
r 

E
stab

lishing
 a S

o
und

 M
aterial-cycle S

o
ciety” d

el 2
0

0
0

. La leg
g

e si p
o

se l’o
b

iettivo
 d

i una 
so

cietà in cui il co
nsum

o
 d

i riso
rse naturali fo

sse lim
itato

 e l’im
p

atto
 am

b
ientale rid

o
tto. 

Tutto
 ciò

 attraverso, risp
ettivam

ente, la p
ro

m
o

zio
ne d

i un uso
 effi

ciente d
elle riso

rse  
e una d

iversa e m
ig

lio
re g

estio
ne d

ei rifiuti e d
ell’ig

iene p
ub

b
lica. A

ll’interno
 d

i q
uesta 

leg
g

e fo
nd

am
entale è p

resente il tem
a d

elle 3
R

 (R
id

uzio
ne, R

iuso, R
iciclo), p

er p
ro

m
uo

vere 
lo

 svilup
p

o
 su am

p
ia scala d

ella S
o

und
 M

aterial-cicle so
ciety. 

In co
nfo

rm
ità co

n il B
asic A

ct d
el 2

0
0

0
, i tre P

iani Fo
nd

am
entali (em

anati nel 2
0

0
3

, 2
0

0
8

 
e 2

0
1

3
), hanno

 trattato
 g

lo
b

alm
ente la g

estio
ne d

ei rifiuti, includ
end

o
 m

eto
d

i p
er la lo

ro
 

rid
uzio

ne. C
o

n sp
ecifico

 riferim
ento

 al terzo
 (2

0
1

3
), q

uesto
 p

reved
eva la p

ro
m

o
zio

ne  
d

el p
iano

 p
er le 3

R
 e l’uso

 avanzato
 d

elle m
aterie riciclate e la p

ro
m

o
zio

ne d
el recup

ero
 

d
ei m

etalli rari.
In G

iap
p

o
ne p

artico
lare im

p
o

rtanza ha il co
invo

lg
im

ento
 d

ei cittad
ini. A

l m
o

m
ento, so

no
 

p
reviste iniziative sia nazio

nali che lo
cali, tra le q

uali:

• 
il m

ese d
ella p

ro
m

o
zio

ne d
elle 3

R
 (o

tto
b

re), p
er aum

entare la sensib
ilità 

 
d

ei co
nsum

ato
ri e d

eg
li o

p
erato

ri sull’im
p

o
rtanza d

elle 3
R

• 
p

rem
i rilasciati d

al M
inistero

 d
ell’A

m
b

iente p
er q

uei cittad
ini, q

uelle im
p

rese 
 

o
 q

uelle co
m

unità che si so
no

 d
istinte nella co

ntrib
uzio

ne all’im
p

lem
entazio

ne
 

d
ella “S

o
cietà so

lid
a d

el C
iclo

 d
ei M

ateriali”

• 
la “C

am
p

ag
na p

er un co
nsum

o
 am

ico
 d

ell’am
b

iente”, che si tiene o
g

ni anno
 

d
urante il m

ese d
ella p

ro
m

o
zio

ne d
elle 3

R
, e p

reved
e d

elle attività in  
 

co
llab

o
razio

ni tra G
o

verno, am
m

inistrazio
ni lo

cali, asso
ciazio

ni d
i p

ro
d

utto
ri, 

 
rivend

ito
ri e co

nsum
ato

ri, p
er sensib

ilizzare sia i co
nsum

ato
ri sia i p

ro
d

utto
ri 

 
e rivend

ito
ri sull’im

p
o

rtanza d
i un co

nsum
o

 am
ico

 d
ell’am

b
iente

• 
sulla scia d

i una co
nferenza tenutasi nel 1

9
9

2
 e rip

etutasi p
erio

d
icam

ente, 
 

nel 1
9

9
3

 il G
o

verno
 stab

ilì che la settim
ana a p

artire d
al 3

0
 m

ag
g

io
 d

i o
g

ni anno
 

 
sareb

b
e d

iventata la S
ettim

ana d
ella R

id
uzio

ne d
ei R

ifiuti e d
ella P

ro
m

o
zio

ne 
 

d
el R

iciclo, p
revend

end
o

 una p
ro

g
ram

m
azio

ne televisiva ad
 ho

c e num
ero

se
 

iniziative ed
 eventi p

er sensib
ilizzare la p

o
p

o
lazio

ne sul tem
a d

ei rifiuti

Il risultato
 d

i tutto
 ciò

 è che in G
iap

p
o

ne i tassi d
i riciclo

 g
iap

p
o

nesi so
no

 strao
rd

inari: 9
8

%
 

nel riciclo
 d

ei m
etalli e, se p

arag
o

nati ai p
aesi euro

p
ei, so

no
 q

uasi nulli g
li ab

b
and

o
ni  

d
i rifiuti e g

li sm
altim

enti illeg
ali. La leg

g
e sul riciclag

g
io

 d
eg

li elettro
d

o
m

estici g
arantisce 

che la m
ag

g
io

r p
arte d

ei p
ro

d
o

tti elettrici ed
 elettro

nici veng
a riciclata, risp

etto
 al 3

0
-4

0
%

 
in E

uro
p

a. D
i q

uesti ap
p

arecchi, tra il 7
4

 e l’8
9

%
 d

ei m
ateriali in essi co

ntenuti so
no

 
recup

erati. La lo
ro

 reim
m

issio
ne nel ciclo

 p
ro

d
uttivo

 è testim
o

ne d
i un’eco

no
m

ia circo
lare 

che funzio
na (B

ento
n and

 H
azell, 2

0
1

5
). Le m

o
tivazio

ni d
i q

uesti alti tassi d
i riciclo
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Q
U
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R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

risied
o

no
 sia in rag

io
ni sto

riche (un’alta d
ensità ab

itativa che rese p
resto

 im
p

erco
rrib

ili la 
strad

a d
elle d

iscariche), sia in interventi no
rm

ativi, che hanno
 p

revisto
 g

ro
ssi investim

enti 
in ed

ucazio
ne am

b
ientale g

ià a p
artire d

ai p
rim

i anni sco
lastici, sia infine in una 

p
red

isp
o

sizio
ne culturale innata e “co

ltivata” verso
 la co

llab
o

razio
ne.

A
nche in C

ina l’E
co

no
m

ia C
irco

lare è entrata a far p
arte d

ello
 svilup

p
o

 ind
ustriale co

n un 
ruo

lo
 fo

nd
am

entale, co
m

p
arend

o
 nel 2

0
0

6
, d

iventand
o

 p
o

litica nazio
nale nel d

o
d

icesim
o

 
p

ro
g

ram
m

a d
i svilup

p
o

 q
uinq

uennale (2
0

1
1

-2
0

1
5

) ed
 entrand

o
 fo

rm
alm

ente nell’im
p

ianto
 

no
rm

ativo
 cinese. N

el 2
0

1
3

, il C
o

nsig
lio

 d
i S

tato
 ha p

ub
b

licato
 una strateg

ia nazio
nale 

p
er realizzare un’Eco

no
m

ia C
irco

lare. U
n p

iano
 d

i q
uesto

 tip
o

 rap
p

resenta la p
rim

a strateg
ia 

d
el g

enere al m
o

nd
o. 

A
ll’interno

 d
el X

III P
iano

 Q
uinq

uennale d
i S

vilup
p

o
 (2

0
1

6
-2

0
2

0
) attualm

ente in vig
o

re,  
ci so

no
 5

 aree d
ed

icate all’E
co

no
m

ia C
irco

lare: 

• 
C

o
nservazio

ne energ
etica, in cui è p

revisto
 un p

iano
 p

er sup
erare 

 
g

li stand
ard

 internazio
nali d

i effi
cienza energ

etica co
n il co

invo
lg

im
ento

 
 

d
i 5

0
0

 g
rand

i “co
nsum

ato
ri” d

i energ
ia

• 
C

o
nservazio

ne d
ella riso

rsa id
rica, investend

o
 nelle infrastrutture 

 
d

i d
istrib

uzio
ne p

er rid
urre le p

erd
ite in 1

0
0

 città e p
ro

m
uo

vend
o

 il risp
arm

io
 

 
id

rico
 nei p

archi ind
ustriali e in cinq

ue im
p

o
rtanti setto

ri ind
ustriali 

 
che co

nsum
ano

 acq
ua: term

ico, tessile, cartario, p
etro

lchim
ico

 e chim
ico

• 
U

tilizzo
 effi

ciente d
i terreni d

estinati all’ed
ilizia: tutto

 ciò
 attraverso

 
 

il m
ig

lio
ram

ento
 d

elle tecniche d
i isp

ezio
ne e valutazio

ne rig
uard

anti tali terreni,
 

l’istituzio
ne d

i una b
anca d

ati nazio
nale p

er il censim
ento

 d
el territo

rio
 

 
e la p

ro
m

o
zio

ne d
i tecniche che p

erm
ettano

 il risp
arm

io
 nell’utilizzo

 d
ello

 stesso

• 
Ind

ivid
uazio

ne d
i zo

ne d
i d

im
o

strazio
ne p

er il G
reen M

ining
, selezio

nand
o

 
 

5
0

 aree m
inerarie chiave in zo

ne co
n un’alta cap

acità g
estio

nale ed
 estrattiva 

 
p

er svilup
p

are zo
ne d

o
ve ap

p
licare il g

reen m
ining

• 
S

vilup
p

o
 d

ella C
irco

larità: lavo
rare affi

nché il 7
5

%
 d

ei p
archi ind

ustriali nazio
nali 

 
e il 5

0
%

 d
ei p

archi ind
ustriali p

ro
vinciali siano

 in g
rad

o
 d

i p
ro

m
uo

vere la circo
larità, 

 
co

n la co
struzio

ne d
i 5

0
 centri che utilizzino

 co
m

p
letam

ente i rifiuti ind
ustriali 

 
e d

i centri d
i d

im
o

strazio
ne p

er il riciclo
 in 1

0
0

 città. Infine, è p
revista la creazio

ne 
 

d
i p

iattafo
rm

e o
nline p

er il riciclo
 d

ei rifiuti urb
ani, ind

ustriali e il lo
ro

 co
m

m
ercio

N
el m

arzo
 d

i q
uest’anno

 in C
ina è entrato

 in vig
o

re un p
iano

 d
’azio

ne p
er rifo

rm
are  

il sistem
a d

i g
estio

ne d
elle im

p
o

rtazio
ni d

i rifiuti so
lid

i che ha b
lo

ccato
 l’im

p
o

rt d
i g

rand
i 

q
uantità d

i scarti d
i b

assissim
a q

ualità che venivano
 lavo

rati e sm
altiti nel P

aese. 
O

b
iettivo

 d
el p

ro
vved

im
ento, che ha creato

 no
n p

o
chi p

ro
b

lem
i alle im

p
rese o

ccid
entali, 

è rid
urre l’inq

uinam
ento

 leg
ato

 ap
p

unto
 ai rifiuti stranieri e valo

rizzare la racco
lta 

d
iff

erenziata d
o

m
estica: p

assand
o, q

uesto
 l’o

b
iettivo

 d
ichiarato, d

ai 2
4

6
 m

ilio
ni  

d
i to

nnellate riciclate nel 2
0

1
5

 a 3
5

0
 m

ilio
ni entro

 il 2
0

2
0

, +
4

0
%

 in so
li 5

 anni.
La realizzazio

ne d
i un m

o
d

ello
 d

i eco
no

m
ia circo

lare si è co
nferm

a essere un p
unto

 
card

ine d
elle p

o
litiche d

ella C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea. N
ell’ap

rile d
el 2

0
1

8
, d

o
p

o
 tre anni  

d
i d

ure trattive, è stato
 d

ato
 il via lib

era al p
acchetto

 eco
no

m
ia circo

lare che ag
g

io
rna  

sei d
irettive: R

ifiuti, D
iscariche, Im

b
allag

g
i, V

eico
li a fine vita, P

ile e A
ccum

ulato
ri a fine 

vita, R
A

E
E

. E
ntro

 il 2
0

3
5

 il rico
rso

 alla d
iscarica d

o
vrà essere p

o
rtato

 al d
i so

tto
 d

el  
1

0
%

, entro
 il 2

0
2

5
 d

o
vrà essere riciclato

 alm
eno

 il 5
5

%
 d

ei rifiuti urb
ani d

o
m

estici  
e co

m
m

erciali. N
uo

vi targ
et anche p

er g
li im

b
allag

g
i, p

er cui è p
revisto

 che veng
a avviato

 
a riciclo

 il 5
0

%
 d

ella p
lastica entro

 il 2
0

2
5

, p
er arrivare al 5

5
%

 entro
 il 2

0
3

0
; e p

o
i il 2

5
%

  
e il 3

0
%

 d
e leg

no
; il 7

0
%

 e l’8
0

%
 d

ei m
etalli ferro

si; il 5
0

 e il 6
0

%
 d

ell’allum
inio

; il 7
0

%
  

e il 7
5

%
 d

el vetro
; il 7

5
%

 e l’8
5

%
 d

i carta e carto
ne. S

i intro
d

uce nelle d
irettive la racco

lta 
d

iff
erenziata p

er i rifiuti tessili (2
0

2
5

), l’um
id

o
 e i rifiuti o

rg
anici (2

0
2

3
). S

i p
reved

e la 
rid

uzio
ne d

eg
li sp

rechi alim
entari d

el 3
0

%
 entro

 il 2
0

2
5

 e d
el 5

0
%

 entro
 il 2

0
3

0
. 

N
el G

ennaio
 2

0
1

8
, la C

o
m

m
issio

ne ha ad
o

ttato
 ino

ltre una nuo
va serie d

i m
isure vo

lte  
a d

are m
ag

g
io

r attuazio
ne a q

uanto
 g

ià p
revisto

 nell’am
b

ito
 d

el P
iano

 d
’A

zio
ne d

el 2
0

1
5

. 
In p

artico
lare, tra le p

rincip
ali no

vità è stata d
efinita una “S

trateg
ia a livello

 euro
p

eo
  

p
er le m

aterie p
lastiche nell’eco

no
m

ia circo
lare” allo

 sco
p

o
 d

i trasfo
rm

are il m
o

d
o

 in cui 
la p

lastica e i p
ro

d
o

tti in p
lastica so

no
 p

ro
g

ettati, p
ro

d
o

tti, usati e riciclati, p
untand

o
  

a g
arantire, entro

 il 2
0

3
0

 la p
o

ssib
ilità che tutti g

li im
b

allag
g

i siano
 riciclab

ili. 
N

ell’ultim
o

 p
erio

d
o

 il tem
a d

ella p
lastica nei m

ari è esp
lo

so
 anche d

al p
unto

 d
i vista 

m
ed

iatico
 co

m
e una d

elle co
nseg

uenze p
iù ind

esid
erate d

ella crescente antro
p

izzazio
ne 

d
el P

ianeta. S
u q

uesto
 se l’U

nio
ne E

uro
p

ea si è m
o

ssa tem
p

estivam
ente, no

n si p
uò

  
d

ire lo
 stesso

 d
i altri P

aesi che so
no

 i p
rincip

ali resp
o

nsab
ili d

ella p
resenza d

elle 
p

lastiche neg
li o

ceani. A
nche il citato

 fo
nd

o
 so

vrano
 N

o
rveg

ese ha p
o

sto
 tra i suo

i 
o

b
iettivi m

ig
lio

rare la salute d
ei m

ari, chied
end

o
 alle im

p
rese in cui investe d

i fare d
i p

iù 
p

er il m
are e p

er rid
urre l’inq

uinam
ento

 d
a p

lastica.

1
3

. Lo
tta co

ntro
 il cam

b
iam

ento
 clim

atico
  Il 2

0
1

7
 è stato

 uno
 d

eg
li p

iù cald
i m

ai 
reg

istrati. S
eco

nd
o

 l’O
rg

anizzazio
ne m

eteo
ro

lo
g

ica m
o

nd
iale la tem

p
eratura m

ed
ia nel 

q
uinq

uennio
 2

0
1

3
-2

0
1

7
 è stata la p

iù alta d
i sem

p
re. L’innalzam

ento
 d

ei livelli d
ei m

ari,  
le co

nd
izio

ni m
eteo

ro
lo

g
iche estrem

e e l’aum
ento

 d
ella co

ncentrazio
ne d

ei g
as serra 

so
no

 q
uestio

ni p
rim

arie. R
isp

etto
 ai 1

7
5

 P
aesi che hanno

 ratificato
 l’A

cco
rd

o
 d

i P
arig

i, 
1

6
8

 hanno
 co

m
unicato

 all’U
N

 le p
rim

e azio
ni nazio

nali (N
D

C
) necessarie p

er co
ntrastare  

i cam
b

iam
enti clim

atici. 
È

 interessante co
m

e g
li im

p
eg

ni d
eg

li S
tati p

er co
ntrastare il cam

b
iam

ento
 clim

atico
 

ag
iscano

 su m
o

lti d
eg

li altri S
D

G
s. D

ei d
iversi N

D
C

s (N
atio

nally d
eterm

ined
 co

ntrib
utio

ns) 
infatti:• 

1
1

4
 N

D
C

s includ
o

no
 le rinno

vab
ili

• 
3

1
 N

D
C

s includ
o

no
 l’energ

y sto
rag

e 
• 

8
6

 N
D

C
s includ

o
no

 l’effi
cienza energ

etica d
eg

li ed
ifici

• 
8

2
 N

D
C

s includ
o

no
 il trasp

o
rto

 
• 

3
3

 N
D

C
s includ

o
no

 la co
nservazio

ne e il riuso
 d

ell’acq
ua 



2
8

2
9

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

N
ell’U

nio
ne E

uro
p

ea i m
ig

lio
ram

enti  
p

iù sig
nificativi si so

no
 ravvisati neg

li ultim
i 

cinq
ue anni p

er i G
o

al: 7
 (E

nerg
ia p

ulita  
e accessib

ile), 1
2

 (C
o

nsum
o

 e p
ro

d
uzio

ne 
resp

o
nsab

ili), 1
5

 (Flo
ra e fauna terrestre),  

1
1

 (C
ittà e co

m
unità so

stenib
ili) e 3

 (S
alute  

e b
enessere).

• 
8

4
 N

D
C

s includ
o

no
 il w

aste m
anag

em
ent 

• 
6

1
 enfatizzano

 un’ag
rico

ltura clim
ate-sm

art

A
nche i P

aesi in via d
i svilup

p
o, g

razie anche al co
ntrib

uto
 eco

no
m

ico
 d

ei P
aesi p

iù 
ind

ustrializzati, stanno
 p

ian p
iano

 integ
rand

o
 nelle lo

ro
 p

o
litiche d

i crescita m
isure 

co
ncrete d

i ad
attam

ento
 e m

itig
azio

ne ai cam
b

iam
enti clim

atici.
A

 fine 2
0

1
7

, la C
O

P
2

3
, tenuta a B

o
nn so

tto
 la p

resid
enza d

i turno
 d

elle Iso
le Fig

i, ha 
avuto

 un carattere so
p

rattutto
 tecnico

 e si è co
ncentrata su un tem

a chiave d
ell’A

cco
rd

o
 

d
i P

arig
i, q

uale il finanziam
ento

 p
er le p

o
litiche d

i ad
attam

ento
 nei P

V
S

 d
a p

arte d
ei p

aesi 
ind

ustrializzati. N
o

n so
no

 state assunte d
ecisio

ni chiave, rim
and

and
o

 alla C
O

P
2

4
  

d
el d

icem
b

re 2
0

1
8

 che si terrà a V
arsavia, in un P

aese che p
eraltro

 o
ccup

a una d
elle 

p
o

sizio
ni d

i “retro
g

uard
ia” in seno

 all’U
nio

ne E
uro

p
ea circa g

li im
p

eg
ni sul fro

nte  
d

ella d
ecarb

o
nizzazio

ne d
ell’eco

no
m

ia. Ino
ltre a g

iug
no

 2
0

1
7

 è stato
 co

nferm
ato

 i 
l d

isim
p

eg
no

 d
el P

resid
ente d

eg
li S

tati U
niti. A

 fro
nte d

i q
uesto

 atteg
g

iam
ento, si so

no
 

d
istinte la Francia, annunciand

o
 d

i vo
ler rilanciare l’A

cco
rd

o, o
rg

anizzand
o

 l’O
ne P

lanet 
S

um
m

it il 1
2

 d
icem

b
re 2

0
1

7
, e p

iù in g
enerale l’U

nio
ne E

uro
p

ea, che insiem
e alla  

C
ina m

ira a leg
ittim

arsi co
m

e riferim
ento

 m
o

nd
iale d

ella transizio
ne verso

 un’eco
no

m
ia  

a b
asso

 co
ntenuto

 d
i carb

o
nio.

La m
itig

azio
ne d

el cam
b

iam
ento

 clim
atico

 p
resenta trend

 p
o

sitivi in E
uro

p
a, no

n so
lo

 
risp

etto
 ai p

ro
g

ressi nel setto
re energ

etico
 (ved

i G
o

al 7
), m

a anche relativam
ente alla 

rid
uzio

ne d
elle em

issio
ni d

i g
as serra. N

ell’am
b

ito
 d

ella S
trateg

ia E
uro

p
a 2

0
2

0
, l’U

e  
si è im

p
eg

nata a rid
urre entro

 il 2
0

2
0

 le em
issio

ni d
i g

as serra d
el 2

0
%

 risp
etto

 al 1
9

9
0

. 
N

el 2
0

1
5

, l’U
e è riuscita ad

 and
are o

ltre il trag
uard

o, rid
ucend

o
le d

el 2
2

%
. Il setto

re d
ei 

trasp
o

rti è l’unico
 setto

re che no
n p

resenta una rid
uzio

ne co
m

p
lessiva d

elle em
issio

ni 
d

al 1
9

9
0

, in p
arte a causa d

ell’aum
ento

 d
el traffi

co. Infatti, q
uesto

 setto
re (esclusi i vo

li  
e trasp

o
rti m

arittim
i internazio

nali) è seco
nd

o
 so

lo
 all’ind

ustria energ
etica p

er q
uantità  

d
i em

issio
ni p

ro
d

o
tte, co

n una co
p

ertura d
el 2

0
,3

%
 d

elle em
issio

ni to
tali d

ell’U
e nel 

2
0

1
5

, p
ertanto

 è im
p

o
rtante fo

calizzarsi m
ag

g
io

rm
ente su q

uesto
 am

b
ito

 p
er fro

nteg
g

iare 
il cam

b
iam

ento
 clim

atico. A
l p

ro
p

o
sito

 è interessante no
tare l’evo

luzio
ne strateg

ica d
i 

m
o

lte im
p

rese auto
m

o
b

ilistiche che stanno
 id

entificand
o

 alternative al d
iesel, in p

rim
is 

l’auto
 elettrica d

i cui p
arlerem

o
 nel p

ro
ssim

o
 p

arag
rafo.

1
4

. V
ita so

tt’acq
ua  P

esca eccessiva, acid
ificazio

ne crescente e eutro
fizzazio

ne so
no

 le 
p

ro
b

lem
ati-che p

iù im
p

o
rtanti d

a aff
ro

ntare entro
 il 2

0
3

0
. La q

uo
ta g

lo
b

ale d
i sto

ck ittici 
in situazio

ne d
i so

stenib
ilità b

io
lo

g
ica è d

im
inuita d

al 9
0

%
 nel 1

9
7

4
 al 6

9
%

 nel 2
0

1
3

, 
m

entre l’acid
ità m

arina è aum
entata d

el 2
6

%
. A

 causa d
ell’inq

uinam
ento

 e 
d

ell’eutro
fizzazio

ne le acq
ue co

stiere si d
eterio

rano
 sem

p
re p

iù. S
enza sfo

rzi co
ncreti 

entro
 il 2

0
5

0
 l’eutro

fizzazio
ne co

stiera aum
enterà d

el 2
0

%
. O

ttim
e no

tizie invece p
er le 

aree m
arine p

ro
tette e p

er la lo
ro

 b
io

d
iversità: a g

ennaio
 2

0
1

8
, il 1

6
%

 d
elle acq

ue m
arine 

nazio
nali è tutelato

 d
a aree p

ro
tette, m

entre la p
ro

tezio
ne d

elle aree essenziali p
er la 

tutela d
ella b

io
d

iversità al lo
ro

 interno
 è p

assata d
al 3

0
%

 nel 2
0

0
0

 al 4
4

%
 nel 2

0
1

8
.

I trend
 d

eg
li ind

icato
ri d

ell’O
b

iettivo
 1

4
 che è stato

 p
o

ssib
ile calco

lare a livello
 euro

p
eo

 
so

no
 p

o
sitivi. S

i tratta d
ella q

ualità d
elle acq

ue d
i b

alneazio
ne (ved

i G
o

al 6
) e d

ella p
ratica 

Q
U

A
D

R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E



3
0

3
1

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

Q
U

A
D

R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

d
ello

 sfruttam
ento

 eccessivo
 d

ella p
esca. Q

uest’ultim
a interessava nel 2

0
1

5
 il 4

0
,9

%
 

d
eg

li sto
ck ittici, in calo

 d
i 1

7
,8

 p
unti p

ercentuali risp
etto

 al 2
0

1
0

, m
a rap

p
resenta un 

d
ato

 anco
ra alto. Tuttavia, l’ind

ustria ittica sta d
iventand

o
 p

iù so
stenib

ile: nel 2
0

1
5

, q
uasi 

il 6
0

%
 d

eg
li sto

ck ittici nelle acq
ue d

el N
o

rd
-est A

tlantico
 (che co

p
ro

no
 la m

ag
g

io
r p

arte 
d

elle attività ittiche euro
p

ee) è stato
 p

escato
 in m

aniera so
stenib

ile, o
vvero

 p
escato

 o
 

allevato
 co

nsid
erand

o
 la vitalità a lung

o
 term

ine d
elle sp

ecie cacciate, risp
etto

 al 3
4

%
 

d
el 2

0
0

7
. R

isp
etto

 a m
ari e o

ceani no
n è stato

 p
o

ssib
ile calco

lare i trend
, m

a si evid
enzia 

co
m

e nel 2
0

1
5

 so
lo

 il 5
5

%
 d

eg
li hab

itat e sp
ecie m

arini p
resenti nella D

irettiva hab
itat 

faceva p
arte d

i aree p
ro

tette, risp
etto

 a una co
p

ertura terrestre co
m

p
lessiva d

el 9
2

%
.

1
5

. V
ita sulla Terra  N

o
no

stante il tasso
 d

i p
erd

ita d
elle fo

reste si sia rid
o

tto
 d

el 2
5

%
 d

al 
2

0
0

0
-2

0
0

5
, la d

efo
restazio

ne è un fatto
re m

o
lto

 critico. S
e nel 2

0
1

5
 le aree fo

restali 
co

p
rivano

 il 4
2

%
 d

ella sup
erficie terrestre, co

n una crescita d
i 2

,7
 p

unti p
ercentuali 

risp
etto

 al 2
0

0
9

, circa un q
uinto

 d
ella sup

erficie terrestre co
p

erta d
a veg

etazio
ne reg

istra 
un calo

 visto
so

 d
ella p

ro
d

uttività, m
inacciand

o
 il so

stentam
ento

 d
i o

ltre un m
iliard

o
  

d
i p

erso
ne. La d

efo
restazio

ne è una d
elle cause p

rincip
ali d

ella d
im

inuzio
ne d

ell’ind
ice 

g
lo

b
ale d

ella lista ro
ssa d

elle sp
ecie a rischio, seg

no
 allarm

ante che m
am

m
iferi, uccelli, 

anfib
i, co

ralli ed
 altre sp

ecie so
no

 in d
eclino. N

el 2
0

1
6

 g
li aiuti eco

no
m

ici in favo
re d

ella 
tutela d

ella b
io

d
iversità so

no
 d

im
inuiti d

el 2
1

%
 risp

etto
 all’anno

 p
reced

ente.
R

elativam
ente alla b

io
d

iversità è b
ene seg

nalare i p
ro

g
ressi risp

etto
 all’attuazio

ne d
ella 

D
irettiva H

ab
itat, co

n cui nel 1
9

9
2

 i P
aesi m

em
b

ri hanno
 d

efinito
 una lista d

i S
iti d

i 
interesse co

m
unitario

 (S
ic) p

er co
nservare g

li hab
itat naturali e le relative sp

ecie. La 
co

p
ertura d

elle aree terrestri p
ro

tette elencate nella D
irettiva H

ab
itat è b

uo
na, avend

o
 

rag
g

iunto
 nel 2

0
1

3
 un “ind

ice d
i suffi

cienza” d
el 9

2
%

, in aum
ento

 risp
etto

 al 2
0

0
8

. 
L’ind

icato
re risulta sig

nificativo
 in q

uanto
 un num

ero
 “suffi

ciente” d
i aree p

ro
tette ind

ica 
una p

o
sitiva attuazio

ne d
ella D

irettiva hab
itat. Trend

 neg
ativi si seg

nalano
 invece p

er il 
d

eg
rad

o
 d

el suo
lo, causato

 p
rincip

alm
ente d

all’eccessiva co
p

ertura artificiale d
i terreno

 
(ved

i G
o

al 1
1

).

1
6

. P
ace, g

iustizia e istituzio
n

i so
lid

e
  Le g

uerre e le vio
lenze all’interno

 d
ella so

cietà 
co

ntinuano
 a reg

istrare num
eri sp

avento
si. Tra il 2

0
0

5
 e il 2

0
1

7
 q

uasi o
tto

 b
am

b
ini su 

d
ieci d

i età co
m

p
resa tra 1

 e 1
4

 anni so
no

 stati so
tto

p
o

sti ad
 una q

ualche fo
rm

a d
i 

ag
g

ressio
ne fisica o

 p
sico

lo
g

ica. Tra il 2
0

1
2

 e il 2
0

1
4

 so
no

 stati sco
p

erti num
ero

si flussi 
d

i traffi
co

 d
i p

erso
ne, so

p
rattutto

 d
o

nne e b
am

b
ini, p

er sfruttam
ento

 sessuale o
 lavo

ro
 

fo
rzato. In m

o
lti P

aesi la p
ro

m
o

zio
ne d

ei d
iritti e l’accesso

 alla g
iustizia no

n reg
istrano

 
g

rand
i p

ro
g

ressi. La p
ercentuale d

i d
etenuti incarcerati senza essere co

nd
annati  

è rim
asta invariata neg

li ultim
i 1

0
 anni: 3

1
%

. N
el 2

0
1

5
 p

iù d
i m

ille tra d
ifenso

ri d
ei d

iritti 
um

ani, g
io

rnalisti e sind
acalisti so

no
 stati uccisi m

entre svo
lg

evano
 il lo

ro
 lavo

ro
 d

i 
d

ivulg
azio

ne p
er co

struire un m
o

nd
o

 lib
ero

 d
alla p

aura. D
al 1

9
9

8
 ad

 o
g

g
i o

ltre la m
età 

d
ei P

aesi ha istituito
 una struttura nazio

nale d
ed

icata ai d
iritti um

ani. 
I trend

 d
el G

o
al 1

6
 in E

uro
p

a risultano
 p

o
sitivi, anche se b

iso
g

na co
nsid

erare 
l’im

p
o

ssib
ilità d

i calco
lare g

li and
am

enti d
i ind

icato
ri q

uali la co
rruzio

ne e le vio
lenze 

fisiche e sessuali. O
ltre alla rid

o
tta incid

enza d
i reati (ved

i G
o

al 1
1

) si seg
nala una 

p
o

sitiva rid
uzio

ne d
el tasso

 d
i o

m
icid

i, d
im

inuito
 in m

aniera co
stante d

al 2
0

0
2

 e 
attestato

si nel 2
0

1
4

 a 0
,7

 m
o

rti p
er 1

0
0

m
ila ab

itanti. Ino
ltre, si reg

istra p
er il 2

0
1

5
 un 

aum
ento

 d
el 5

,2
%

 d
elle riso

rse finanziarie d
estinate ai trib

unali, risp
etto

 al 2
0

1
0

. N
el 

b
reve p

erio
d

o
 cresce anche la fid

ucia nelle istituzio
ni co

m
unitarie, d

o
p

o
 anni d

i scarsa 
fid

ucia d
o

vuti in p
arte alla crisi eco

no
m

ica e alle relative rip
ercussio

ni sull’euro. S
eb

b
ene 

il tasso
 d

i vio
lenze sessuali no

n p
o

ssa essere calco
lato, si seg

nala che nel 2
0

1
2

 un  
terzo

 d
elle d

o
nne ha d

ichiarato
 d

i aver sub
ito

 una q
ualche fo

rm
a d

i vio
lenza fisica o

 
sessuale d

all’età d
i 1

5
 anni e l’8

%
 d

i esse ha d
ichiarato

 che tale vio
lenza si è m

anifestata 
nei 1

2
 m

esi p
reced

enti l’ind
ag

ine.

1
7

. P
artnership

 p
er g

li o
b

iettivi  R
aff

o
rzare le p

artnership
 nazio

nali, internazio
nali,  

tra i so
g

g
etti d

ella so
cietà civile e i p

rivati è fo
nd

am
entale p

er rag
g

iung
ere g

li o
b

iettivi 
d

ell’A
g

end
a 2

0
3

0
. G

li aiuti verso
 i P

aesi in via d
i svilup

p
o

 so
no

 rim
asti invariati d

al 2
0

1
0

, 
circa 2

0
 m

iliard
i d

i d
o

llari all’anno. D
o

p
o

 un lung
o

 p
erio

d
o

 d
i crescita la q

uo
ta d

elle 
esp

o
rtazio

ni d
a p

arte d
ei P

aesi m
eno

 svilup
p

ati è d
im

inuita d
all’1

,1
%

 d
el 2

0
1

3
 allo

 0
,9

%
 

d
el 2

0
1

6
. C

resco
no

 i P
aesi che im

p
lem

entano
 i p

iani statistici nazio
nali, co

n l’A
frica 

sub
-sahariana che rim

ane all’avang
uard

ia: b
en 3

1
 p

aesi hanno
 attuato

 tali p
iani. G

li aiuti 
internazio

nali in cam
p

o
 statistico

 so
no

 stati p
ari so

ltanto
 allo

 0
,3

%
 d

el to
tale, al d

iso
tto

  
d

i q
uanto

 necessario
 p

er m
o

nito
rare ad

eg
uatam

ente i p
ro

g
ram

m
i d

i svilup
p

o.
In E

uro
p

a o
ltre a m

ag
g

io
ri im

p
o

rtazio
ni d

ai P
aesi in via d

i svilup
p

o
 e finanziam

enti  
a favo

re d
i q

uesti ultim
i (ved

i G
o

al 1
0

), si reg
istra un aum

ento
 d

ell’A
iuto

 p
ub

b
lico

 allo
 

svilup
p

o
 (A

p
s) neg

li ultim
i anni, p

o
sitivo

 risp
etto

 al Targ
et sul rag

g
iung

im
ento

 d
ello

 0
,7

%
 

d
i A

p
s/P

il p
er i P

aesi in via d
i svilup

p
o, anche se ne 2

0
1

6
 so

lo
 cinq

ue P
aesi m

em
b

ri 
hanno

 co
nseg

uito
 l’o

b
iettivo. Ino

ltre, d
al 2

0
0

0
 la crescita d

ell’A
p

s si è rivelata 
p

artico
larm

ente lenta p
er q

uei fo
nd

i d
estinati in m

aniera sp
ecifica ai P

aesi m
eno

 
svilup

p
ati. P

er g
arantire l’aiuto

 ag
li altri P

aesi al d
i fuo

ri d
ell’U

e, l’E
uro

stat co
nsid

era 
rilevante m

o
nito

rare anche la so
stenib

ilità d
ell’eco

no
m

ia d
ell’U

e. P
er q

uesto
 m

o
tivo

 
veng

o
no

 utilizzati co
m

e ind
icato

ri il d
eb

ito
 p

ub
b

lico
 lo

rd
o

 e le tasse am
b

ientali  
e sul lavo

ro, m
a entram

b
i p

resentano
 risultati scarsi.

Q
uesto

 p
er q

uanto
 rig

uard
a il q

uad
ro

 co
m

p
lessivo, in cui ap

p
are evid

ente co
m

e  
l’E

uro
p

a sia m
essa m

eg
lio

 risp
etto

 al resto
 d

el m
o

nd
o. A

l fine d
i entrare p

iù nel d
ettag

lio
 

d
el co

nfro
nto

 internazio
nale, p

er co
m

p
rend

ere co
m

e so
no

 co
llo

cati d
inam

icam
ente  

i d
iversi P

aesi sull’avanzam
ento

 risp
etto

 ag
li o

b
iettivi e ai 1

6
9

 targ
ets d

ell’A
g

end
a 2

0
3

0
, 

p
o

ssiam
o

 utilizzare anche q
uest’anno

 l’S
D

G
 Ind

ex e D
ashb

o
ard

s R
ep

o
rt d

ella 
Fo

nd
azio

ne B
ertelsm

ann e d
i S

d
sn

5. 
A

 co
nferm

a d
i q

uanto
 evid

enziavam
o

 in p
reced

enza, nella classifica m
o

nd
iale 2

0
1

8
 

d
ell’S

D
G

 Ind
ex ai p

rim
i 1

0
 p

o
sti tro

viam
o

 co
m

e l’anno
 sco

rso
 1

0
 N

azio
ni euro

p
ee

6, anzi 
q

uest’anno
 so

no
 euro

p
ee le p

rim
e 1

4
: S

vezia (8
5

 p
unti), D

anim
arca (8

4
,6

), Finland
ia (8

3
,0

), 
G

erm
ania (che co

n 8
2

,3
 g

uad
ag

na d
ue p

o
sizio

ni risp
etto

 all’anno
 sco

rso
), Francia (che co

n 
8

1
,2

 ne g
uad

ag
na 5

), N
o

rveg
ia, S

vizzera, S
lo

venia, A
ustria e Island

a (che entra nella to
p

 ten 
ai d

anni d
ella R

ep
ub

b
lica C

eca. Il G
iap

p
o

ne (che scend
e d

all’1
1

° al 1
5

° p
o

sto
 co

n 7
8

,5
), 

 la N
uo

va Zeland
a (1

7
° co

n 7
7

,9
) e la K

o
rea (1

9
° co

n 7
7

,4
) so

no
 le p

rim
e no

n euro
p

ee. M
o

lto
 

lo
ntane nella g

rad
uato

ria so
no

 g
li S

tati U
niti (3

5
° co

n 7
3

 p
unti) e la C

ina (5
1

° co
n 7

0
,1

). 
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  L

a p
recisazio

ne che p
er

 
viene fatta nel rap

p
o

rto
  

è che 
S

vezia, D
anim

arca  
e Finland

ia so
no

 in  
cim

a all’ind
ice d

el 2
0

1
8

,  
m

a d
evo

no
 accelerare 

sig
nifi

cativam
ente  

i p
ro

g
ressi verso

 il 
rag

g
iung

im
ento

 d
i alcuni 

o
b

iettivi, co
m

p
reso

 
l’o

b
iettivo

 1
2

 (co
nsum

o
  

e p
ro

d
uzio

ne resp
o

nsab
ili)  

e l’o
b

iettivo
 1

3
 (lo

tta co
ntro

  
il cam

b
iam

ento
 clim

atico
)”



3
2

3
3

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O
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0

1
8

Q
U

A
D

R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

l’Italia resta so
stanzialm

ente stab
ile, p

assand
o

 d
alla 3

0
esim

a alla 2
9

esim
a p

o
sizio

ne  
su 1

5
7

 P
aesi a p

ari m
erito

 co
n M

alta, p
eg

g
io

rand
o

 p
erò

 nel p
unteg

g
io

 (7
4

,2
 p

unti). I G
o

al 
p

er cui l’Italia ha reg
istrato

 i p
unteg

g
i p

iù b
assi nell’S

D
G

 Ind
ex so

no
 il G

o
al 1

4
 (flo

ra  
e fauna acq

uatica) co
n 4

3
,3

 p
unti (in p

eg
g

io
ram

ento
 risp

etto
 all’anno

 sco
rso

) e il G
o

al 1
2

 
(p

ro
d

uzio
ne e co

nsum
o

 resp
o

nsab
ili) co

n 5
6

,5
 p

unti. S
carsi risultati si reg

istrano
 

q
uest’anno

 anche p
er il G

o
al 1

7
 (p

artnership), che ha to
talizzato

 5
8

,5
 p

unti (in 
p

eg
g

io
ram

ento), e p
er il G

o
al 9

 (inno
vazio

ne e infrastrutture), 6
1

,7
 p

unti (in m
ig

lio
ram

ento). 
R

ig
uard

o
 al S

D
G

 1
3

 sul cam
b

iam
ento

 clim
atico, una criticità p

er tutti i P
aesi, b

iso
g

na 
reg

istrare un m
ig

lio
ram

ento
 d

eg
li ind

icato
ri italiani q

uest’anno. M
o

lto
 b

ene invece p
er i 

G
o

al su p
o

vertà, salute, istruzio
ne, acq

ua p
ulita e città so

stenib
ili. 

S
em

p
re p

er q
uanto

 rig
uard

a l’Italia, l’Istat ha recentem
ente p

resentato
 il “R

ap
p

o
rto

 S
D

G
s 

2
0

1
8

. Info
rm

azio
ni statistiche p

er l’A
g

end
a 2

0
3

0
 in Italia. P

rim
e analisi”

7, che fo
rnisce  

un ag
g

io
rnam

ento
 b

asato
 su 1

1
7

 ind
icato

ri U
n-Iaeg

-S
D

G
s e su 2

3
5

 m
isure nazio

nali.
Tra le m

isure ind
ivid

uate p
er l’Italia e g

li ind
icato

ri d
efiniti a livello

 internazio
nale no

n 
esiste una co

rrisp
o

nd
enza univo

ca: so
no

 8
3

 le m
isure Istat p

er le q
uali si reg

istra una 
p

erfetta co
incid

enza co
n g

li ind
icato

ri internazio
nali, 9

6
 q

uelle che risp
ecchiano

 
p

arzialm
ente le esig

enze info
rm

ative d
ell’ind

icato
re internazio

nale d
i riferim

ento, e 5
6

 
q

uelle inserite p
er fo

rnire elem
enti utili al m

o
nito

rag
g

io
 d

ei targ
et nel co

ntesto
 nazio

nale. 
S

o
no

 p
o

i 8
2

 le m
isure sulle q

uali so
no

 stati eff
ettuati ag

g
io

rnam
enti d

elle serie sto
riche 

o
 increm

enti d
elle d

isag
g

reg
azio

ni, m
entre p

er tre q
uarti d

eg
li ind

icato
ri veng

o
no

 rese 
d

isp
o

nib
ili le d

isag
g

reg
azio

ni territo
riali. 

Il R
ap

p
o

rto
 analizza l’and

am
ento

 tend
enziale nel lung

o
 term

ine (1
0

 anni) e nel m
ed

io
 

term
ine (q

uinq
uennio

 2
0

0
6

-2
0

1
1

 e ultim
o

 q
uinq

uennio
 2

0
1

1
-2

0
1

6
), co

nsentend
o

 d
i 

d
elineare un p

rim
o

 q
uad

ro
 statistico

 d
i sintesi:

• 
so

no
 p

o
sitivi g

li svilup
p

i tend
enziali d

i lung
o

 p
erio

d
o

 p
er i G

o
al 

 
4

 (istruzio
ne d

i q
ualità), 9

 (im
p

rese, inno
vazio

ne e infrastrutture) 
 

e 1
2

 (p
ro

d
uzio

ne e co
nsum

o
 resp

o
nsab

ili)

• 
risultano

 evid
enti g

li eff
etti d

ella crisi nel p
rim

o
 q

uinq
uennio, 

 
co

n un m
ag

g
io

r num
ero

 d
i ind

icato
ri in p

eg
g

io
ram

ento, p
er g

li O
b

iettivi 
 

1
 (sco

nfig
g

ere la p
o

vertà), 7
 (energ

ia p
ulita e accessib

ile), 
 

8
 (lavo

ro
 d

ig
nito

so
 e crescita eco

no
m

ica), 1
1

 (città e co
m

unità so
stenib

ili)

• 
nel q

uinq
uennio

 2
0

1
1

-2
0

1
6

 si attenuano
 le variazio

ni fo
rtem

ente neg
ative

 
p

resenti nei G
o

al 1
, 3

 (salute e b
enessere) e 1

1
, m

entre p
resentano

 
 

variazio
ni leg

g
erm

ente p
o

sitive i G
o

al 4
, 5

 (p
arità d

i g
enere), 7

, 9
 e 1

2
. 

 
R

im
ang

o
no

 invariati i G
o

al 8
, 1

0
 (rid

urre le d
isug

uag
lianze) e 1

6
 (p

ace, 
 

g
iustizia e istituzio

ni so
lid

e)

La p
ro

ssim
a sfid

a p
er l’Is

ta
t sarà p

ro
d

urre p
iù ind

icato
ri a livello

 territo
riale e d

isag
g

reg
ati 

p
er le città.

N
ella classifica m

o
nd

iale 2
0

1
8

 d
ell’S

D
G

 
Ind

ex ai p
rim

i 1
0

 p
o

sti tro
viam

o
 co

m
e  

l’anno
 sco

rso
 1

0
 N

azio
ni euro

p
ee:  

S
vezia, D

anim
arca, Finland

ia, G
erm

ania, 
Francia, N

o
rveg

ia, S
vizzera, S

lo
venia,  

A
ustria e Island

a.
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3
4

3
5

Tecno
lo

g
ie R

inno
vab

ili 8
Il seco

nd
o

 rap
p

o
rto, red

atto
 d

a E
co

fys, traccia invece uno
 scenario

 d
ecisam

ente p
iù 

rad
icale in g

rad
o

 d
i lim

itare l’aum
ento

 d
ella tem

p
eratura a 1

,5
 °C

. Le rinno
vab

ili sareb
b

ero
 

in g
rad

o
 d

i so
d

d
isfare tutta la d

o
m

and
a elettrica entro

 il 2
0

4
0

, m
alg

rad
o

 una trip
licazio

ne 
d

ei kW
h. In q

uesto
 caso

 si ip
o

tizza una elettrificazio
ne sp

inta che arrivi a co
p

rire il 7
0

%
 

d
ei co

nsum
i. Il co

ntrib
uto

 m
ag

g
io

re verreb
b

e d
al fo

to
vo

ltaico, seg
uito

 d
all’eo

lico. 
M

alg
rad

o
 le p

o
litiche p

artico
larm

ente sp
inte sul versante d

ell’effi
cienza e d

elle rinno
vab

ili, 
lo

 stud
io

 d
i E

co
fys ip

o
tizza un p

ur lim
itato

 seq
uestro

 d
ella C

O
2  in p

arte co
n so

luzio
ni  

d
i C

C
S

 p
er le ind

ustrie e p
er il resto

 co
n p

o
litiche d

i fo
restazio

ne e accum
ulo

 d
i carb

o
nio

 
nei suo

li.

E
 veniam

o
 allo

 “S
ky S

cenario” elab
o

rato
 d

alla S
hell, uno

 stud
io

 nel q
uale si ip

o
tizza d

i 
rag

g
iung

ere una neutralità d
ei flussi d

i carb
o

nio
 entro

 il 2
0

7
0

 in m
o

d
o

 d
a no

n sup
erare 

l’increm
ento

 d
i 2

 °C
.

A
nche in q

uesto
 caso

 si ip
o

tizza un’accelerazio
ne d

el p
ro

cesso
 d

i elettrificazio
ne che 

arrivereb
b

e a co
p

rire il 6
0

%
 d

ei co
nsum

i g
lo

b
ali. La tecno

lo
g

ia chiave p
er lo

 scenario
 

S
hell è anco

ra una vo
lta il so

lare che sareb
b

e in g
rad

o
 d

i so
d

d
isfare un terzo

 d
i tutta la 

d
o

m
and

a d
i energ

ia (no
n so

lo
 d

i q
uella elettrica). La caratteristica d

i q
uesta elab

o
razio

ne 
rig

uard
a la no

tevo
le im

p
o

rtanza che viene d
ata al seq

uestro
 d

ella C
O

2 , co
n b

en 1
0

.0
0

0
 

im
p

ianti che entrereb
b

ero
 in funzio

ne p
revalentem

ente nella seco
nd

a p
arte d

el seco
lo, 

una scelta che co
nsentireb

b
e d

i co
ntinuare ad

 utilizzare co
m

b
ustib

ili fo
ssili, anche se il 

co
nsum

o
 d

i p
etro

lio
 iniziereb

b
e a calare d

al 2
0

2
0

 e q
uello

 d
el m

etano
 a p

artire d
al 2

0
4

0
.

In so
stanza, g

li stud
i rip

o
rtati co

nsid
erano

 fattib
ile la d

ecarb
o

nizzazio
ne d

el sistem
a 

energ
etico

 g
lo

b
ale co

n una attenzio
ne p

iù o
 m

eno
 sp

inta su effi
cienza, rinno

vab
ili, livello

 
d

i elettrificazio
ne e seq

uestro
 d

el carb
o

nio.
Tutti, o

vviam
ente, p

reved
o

no
 una fo

rte accelerazio
ne d

ella d
iff

usio
ne d

elle rinno
vab

ili, m
a 

la m
ultinazio

nale O
il&

G
as tend

e a d
ifend

ere il ruo
lo

 d
ei fo

ssili anche in uno
 scenario

 d
i 

d
ecarb

o
nizzazio

ne.

L’evo
luzio

ne g
lo

b
ale d

elle rinnovab
ili

G
li investim

enti sulle rinno
vab

ili co
ntinuano

 a m
antenersi elevati, co

n 1
3

8
,2

 m
iliard

i d
i 

d
o

llari nel p
rim

o
 sem

estre 2
0

1
8

, sug
li stessi livelli d

ello
 stesso

 p
erio

d
o

 d
ell’anno

 
p

reced
ente, seco

nd
o

 le analisi d
i B

lo
o

m
b

erg
 N

ew
 E

nerg
y Finance.

L’elettricità fo
tovo

ltaica è cresciuta d
i o

ltre un terzo
 nel 2

0
1

7
 rag

g
iung

end
o

 4
1

6
 T

W
h, 

arrivand
o

 a co
p

rire q
uasi il 2

%
 d

ella g
enerazio

ne elettrica m
o

nd
iale. E

 la p
ro

d
uzio

ne 
so

lare d
o

vreb
b

e, seco
nd

o
 le caute p

revisio
ni d

ella Iea-Internatio
nal energ

y ag
ency, 

rad
d

o
p

p
iare entro

 il 2
0

2
0

. 
L’eo

lico
 d

’altra p
arte, nel 2

0
1

7
 ha installato

 5
3

 G
W

 p
o

rtand
o

 il to
tale a 5

3
9

 G
W

, in g
rad

o
 

d
i g

enerare il 5
%

 d
ella d

o
m

and
a elettrica g

lo
b

ale.

E
 siam

o
 so

lo
 all’inizio

 d
i una fo

rm
id

ab
ile rivo

luzio
ne che nel co

rso
 d

el seco
lo

 d
o

vreb
b

e 
co

nsentire alle energ
ie p

ulite d
i so

d
d

isfare tutta, o
 q

uasi tutta, la d
o

m
and

a d
el p

ianeta. 

Il ruo
lo

 d
elle rinnovab

ili neg
li scenari d

i d
ecarb

o
nizzazio

ne d
o

p
o

 P
arig

i

P
er d

elineare g
li scenari futuri si d

eve p
artire necessariam

ente d
all’ultim

o
 rap

p
o

rto
 

d
ell’Interg

o
vernm

ental P
anel o

n C
lim

ate C
hang

e d
ell’O

N
U

 (IP
C

C
) che richiam

a l’attenzio
ne 

sulla necessità d
i ag

ire sub
ito

 co
n m

ag
g

io
re d

ecisio
ne p

er co
ntrastare il g

lo
b

al w
arm

ing
. 

P
er lim

itare il riscald
am

ento
 g

lo
b

ale a 1
,5

 °C
 risp

etto
 ai livelli p

reind
ustriali, sp

ieg
ano

 g
li 

scienziati d
el p

anel, entro
 il 2

0
3

0
 si d

o
vreb

b
ero

 rid
urre d

el 4
5

%
 le em

issio
ni d

i carb
o

nio
 

risp
etto

 al 2
0

1
0

, e arrivare alla neutralità carb
o

nica entro
 il 2

0
5

0
. Il rischio

 d
alle 

co
nseg

uenze d
ram

m
atiche, co

ntinuand
o

 co
n le attuali p

o
litiche, è rag

g
iung

ere un 
aum

ento
 d

i 3
 g

rad
i entro

 il seco
lo.

D
o

p
o

 l’A
cco

rd
o

 sul C
lim

a d
el 2

0
1

5
 si so

no
 m

o
ltip

licate le analisi p
er cap

ire co
m

e è 
p

o
ssib

ile evitare d
i sup

erare d
i 2

 °C
, e p

o
ssib

ilm
ente d

i 1
,5

 °C
, il livello

 d
elle tem

p
erature 

reg
istrate nel p

erio
d

o
 p

reind
ustriale. 

Tutti i P
aesi stanno

 facend
o

 le p
ro

p
rie elab

o
razio

ni, un esercizio
 che alla fine d

el 2
0

1
9

 
co

nsentirà d
i avere un q

uad
ro

 co
m

p
lessivo

 d
ei p

erco
rsi ip

o
tizzati d

alle varie nazio
ni d

el 
p

ianeta.
N

el frattem
p

o
 d

iversi atto
ri hanno

 eff
ettuato

 p
ro

p
rie valutazio

ni sui p
o

ssib
ili p

erco
rsi 

d
i d

ecarb
o

nizzazio
ne. R

ip
o

rtiam
o

 i risultati d
i tre stud

i p
ub

b
licati nei m

esi sco
rsi d

a p
arte 

d
i realtà m

o
lto

 d
iverse tra lo

ro, co
m

e l’Internatio
nal R

enew
ab

le E
nerg

y A
g

ency (Irena), 
l’ag

enzia cui fanno
 riferim

ento
 m

o
lto

 g
o

verni sul fro
nte d

elle rinno
vab

ili, E
co

fys, so
cietà 

d
i co

nsulenza d
i p

unta sulle tem
atiche am

b
ientali e la S

hell.

Il rap
p

o
rto

 d
i Irena, “U

na trasfo
rm

azio
ne energ

etica g
lo

b
ale: R

o
ad

m
ap

 al 2
0

5
0

”, analizza 
i p

erco
rsi che co

nsentireb
b

ero
 d

i rid
urre d

el 9
0

%
 le em

issio
ni a m

età seco
lo

 ip
o

tizzand
o

 
un tag

lio
 d

el 4
0

%
 d

ei co
nsum

i co
n p

o
litiche d

i effi
cienza e la co

p
ertura d

ella q
uo

ta 
restante co

n le fo
nti rinno

vab
ili. In p

ratica il tag
lio

 annuo
 d

ell’intensità energ
etica 

d
o

vreb
b

e p
assare d

all’1
,6

%
 reg

istrato
 nel p

erio
d

o
 2

0
1

0
-1

5
 al 2

,8
%

 nei p
ro

ssim
i d

ecenni. 
S

i p
reved

e ino
ltre una elettrificazio

ne m
o

d
eratam

ente sp
inta co

n una q
uo

ta elettrica che 
d

all’attuale 2
1

%
 p

assereb
b

e al 4
0

%
 a m

età seco
lo. D

alle rinno
vab

ili si p
reved

e un d
eciso

 
co

ntrib
uto

 co
n il p

assag
g

io
 d

all’attuale q
uo

ta d
el 1

9
%

 d
ei co

nsum
i finali a d

ue terzi a m
età 

seco
lo. La g

enerazio
ne d

i elettricità verd
e, in p

artico
lare, d

o
vreb

b
e crescere sei vo

lte p
iù 

in fretta risp
etto

 ag
li attuali livelli arrivand

o
 a co

p
rire l’8

5
%

 d
ella p

ro
d

uzio
ne to

tale al 2
0

5
0

, 
m

entre le b
io

m
asse p

o
treb

b
ero

 d
are un co

ntrib
uto

 rilevante nel setto
re civile e in q

uello
 

d
ei trasp

o
rti. 

L’attenzio
ne d

i q
uesto

 stud
io

 è co
m

unq
ue so

p
rattutto

 vo
lta a q

uantificare i vantag
g

i 
eco

no
m

ici, so
ciali e o

ccup
azio

nali d
i una sim

ile svo
lta risp

etto
 ad

 uno
 scenario

 tend
enziale.

1
.2
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  R

ed
atto

 d
a G

ianni 
S

ilvestrini, D
iretto

re 
scien

tifi
co

 Q
ual

n
erg

ia, 
D

iretto
re scien

tifi
co

 
yo

to
 

lub
, P

resid
ente 

alto
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3
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U
n ruo

lo
 im

p
o

rtante p
o

trà venire d
al g

as “rinno
vab

ile” il cui p
o

tenziale in E
uro

p
a al 2

0
5

0
, 

seco
nd

o
 uno

 stud
io

 d
i E

co
fys, è d

i 1
2

2
 m

iliard
i d

i m
etri cub

i, p
ari al 2

5
%

 d
el co

nsum
i 

d
i m

etano
 d

el co
ntinente.

U
na p

artico
lare attenzio

ne d
o

vrà essere p
o

sta alla clim
atizzazio

ne. P
er cap

ire l’im
p

o
rtanza 

d
i q

uesto
 setto

re, si co
nsid

eri che o
g

g
i un q

uinto
 d

ei co
nsum

i elettrici d
eg

li ed
ifici e 

il 1
0

%
 d

ei co
nsum

i elettrici to
tali è leg

ato
 al funzio

nam
ento

 d
i co

nd
izio

nato
ri e ventilato

ri. 
S

eco
nd

o
 g

li scenari d
ella Iea, i co

nsum
i p

er i co
nd

izio
nato

ri trip
licheranno

 al 2
0

5
0

 
richied

end
o

 una nuo
va p

o
tenza elettrica eq

uivalente a q
uella attuale d

i U
sa, U

e e 
G

iap
p

o
ne. In p

ratica si d
o

vreb
b

e p
assare d

ag
li attuali 1

,6
 m

iliard
i d

i im
p

ianti a 5
,6

 m
iliard

i, 
co

n un increm
ento

 d
i 1

0
 co

nd
izio

nato
ri al seco

nd
o

 p
er i p

ro
ssim

i trent’anni. U
na tend

enza 
che sarà accentuata d

al riscald
am

ento
 in atto

 d
el p

ianeta, m
a che p

o
trà essere 

co
ntrastata co

n tecniche co
struttive energ

eticam
ente co

nsap
evo

li e co
n im

p
ianti 

sem
p

re p
iù effi

cienti. 

L’E
uro

p
a d

elle rinnovab
ili accelera

L’acco
rd

o
 sul C

lim
a d

i P
arig

i, la co
ntinua rid

uzio
ne d

ei p
rezzi so

lari ed
 eo

lici e l’o
b

b
iettivo

 
euro

p
eo

 d
el 3

2
%

 d
i rinno

vab
ili al 2

0
3

0
, o

ttenuto
 anche g

razie alle nuo
ve p

o
sizio

ni 
assunte nelle trattative d

a p
aesi co

m
e S

p
ag

na ed
 Italia, stanno

 cam
b

iand
o

 il no
stro

 
p

ano
ram

a energ
etico. D

o
p

o
 m

o
lti anni d

i freno
 a m

ano
 tirato

 in d
iversi p

aesi, si intravved
e 

infatti la p
o

ssib
ilità d

i un fo
rte rilancio

 d
ell’energ

ia verd
e nel C

o
ntinente.

P
ensiam

o
 alla S

p
ag

na, che aveva sub
ìto

 l’intro
d

uzio
ne d

i p
esanti m

isure retro
attive sulle 

rinno
vab

ili. La nuo
va m

inistra p
er l’energ

ia e l’am
b

iente, Teresa R
ib

era, è stata chiara: 
co

n investim
enti d

i 1
0

0
 m

iliard
i sarà p

o
ssib

ile no
n so

lo
 rag

g
iung

ere il targ
et 2

0
3

0
, m

a 
si g

arantirà un risp
arm

io
 d

i 4
0

0
 m

iliard
i nelle b

o
llette. U

n risultato
 o

ttenib
ile seco

nd
o

 
la m

inistra rifo
rm

and
o

 i m
eccanism

i d
el m

ercato
 elettrico, o

ltre che favo
rend

o
 P

PA
 

e auto
co

nsum
o

 co
n interventi reg

o
lato

ri e d
i sem

p
lificazio

ne am
m

inistrativa. In eff
etti, 

il m
ercato

 ib
erico

 si sta g
ià m

uo
vend

o, co
n 2

4
 G

W
 in attesa d

i auto
rizzazio

ne. I p
rim

i 
im

p
ianti, alcuni senza incentivi, so

no
 g

ià stati co
nnessi e altri verranno

 realizzati nel 2
0

1
9

.

U
n altro

 p
aese che si era b

lo
ccato, la G

recia, sta rip
artend

o
 co

n la d
ecisio

ne d
i lanciare 

una serie d
i aste che d

o
vreb

b
ero

 asseg
nare entro

 il 2
0

2
0

 la realizzazio
ne d

i 2
,6

 G
W

 so
lari 

ed
 eo

lici, co
n la p

rim
a g

ara p
er 2

7
7

 M
W

 avviata nel lug
lio

 2
0

1
8

.

A
nche in Francia le rinno

vab
ili sem

b
rano

 aff
rancarsi d

all’ab
b

raccio
 nucleare. A

ll’ultim
a 

asta d
i ag

o
sto

 è stato
 d

ato
 il via lib

era a 7
2

0
 M

W
 fo

to
vo

ltaici, co
n un p

rezzo
 m

ed
io

 d
i 5

8
,2

 
€

/M
W

h. È
 stato

 ino
ltre ap

p
ena inaug

urato
 un im

p
ianto

 eo
lico

 d
im

o
strativo

 flo
ttante 

o
ff

-sho
re che p

o
treb

b
e anticip

are l’inserim
ento

 francese nella fio
rente crescita d

i p
archi 

eo
lici nel M

are d
el N

o
rd

, visto
 che 3

 G
W

 so
no

 p
ro

nti a p
artire. E

 che l’aria sia cam
b

iata lo
 si 

d
ed

uce anche d
alla d

ecisio
ne d

i E
D

F d
i vo

lere realizzare 3
0

 G
W

 rinno
vab

ili entro
 il 2

0
3

0
.

S
e la S

p
ag

na rip
rend

e il cam
m

ino
 ab

b
and

o
nato

 e la Francia inizia co
n g

rand
e ritard

o
 il 

Q
uesta im

p
resa a m

o
lti sem

b
ra im

p
o

ssib
ile, co

nsid
erato

 che il co
ntrib

uto
 d

elle fo
nti 

rinno
vab

ili tra il 2
0

0
4

 e il 2
0

1
7

 è cresciuto
 p

ercentualm
ente m

o
lto

 p
o

co, p
assand

o
 

d
al 1

7
%

 al 1
9

%
 d

ei co
nsum

i m
o

nd
iali. La sp

ieg
azio

ne d
i q

uesto
 and

am
ento

 è in realtà 
sem

p
lice. B

iso
g

na co
nsid

erare infatti che, m
alg

rad
o

 la co
rsa d

el so
lare e d

ell’eo
lico, 

circa la m
età d

ella p
ro

d
uzio

ne verd
e viene d

alle b
io

m
asse trad

izio
nali utilizzata nei P

aesi 
in via d

i svilup
p

o
 (leg

na, carb
o

nella, letam
e) e q

uesta co
m

p
o

nente è cresciuta m
o

lto
 

m
eno

 d
ei co

nsum
i to

tali d
i energ

ia. 

Q
uesti d

ati rig
uard

ano
 il recente p

assato. M
a la vera d

o
m

and
a è: le rinno

vab
ili, che o

g
g

i 
so

d
d

isfano
 m

eno
 d

i un q
uinto

 d
ella d

o
m

and
a energ

etica m
o

nd
iale, riusciranno

 a 
sp

iazzare in p
o

chi d
ecenni i co

m
b

ustib
ili fo

ssili?
C

i so
no

 d
iversi elem

enti che fanno
 ritenere p

o
ssib

ile q
uesta transizio

ne, ad
 iniziare d

alla 
crescita d

ella elettrifi
cazio

ne d
ei sistem

i energ
etici che p

ro
ced

e ad
 una velo

cità d
o

p
p

ia 
risp

etto
 all’aum

ento
 d

ei co
nsum

i energ
etici g

lo
b

ali.
In E

uro
p

a la q
uo

ta d
ei co

nsum
i elettrici tra il 1

9
9

0
 e il 2

0
1

6
 è p

assata d
al 1

7
%

 al 2
2

%
 

d
ei co

nsum
i g

lo
b

ali d
i energ

ia. S
eco

nd
o

 E
urelectric p

o
treb

b
e rag

g
iung

ere il 3
1

%
 nel 2

0
3

0
 

e nei d
ecenni successivi la p

ercentuale aum
enterà ulterio

rm
ente g

razie, in p
artico

lare, 
all’aff

erm
arsi d

ella m
o

b
ilità elettrica.

Ino
ltre, la frazio

ne d
i elettricità verd

e è sup
erio

re risp
etto

 alla p
ercentuale d

elle rinno
vab

ili 
sui co

nsum
i co

m
p

lessivi, 2
6

,5
%

 risp
etto

 al 1
9

%
, e so

p
rattutto

 è in fo
rte crescita: nel co

rso
 

d
eg

li ultim
i d

ieci anni la p
o

tenza rinno
vab

ile, id
ro

 incluso, è infatti p
iù che rad

d
o

p
p

iata.
D

unq
ue la rap

id
a evo

luzio
ne d

ella “g
reen electricity”, ab

b
inata alla elettrificazio

ne d
elle 

eco
no

m
ie, fa ritenere che le rinno

vab
ili riusciranno

 ad
 so

stituire nel m
ed

io
 e lung

o
 

p
erio

d
o

 q
uo

te co
nsistenti d

ei co
nsum

i fo
ssili. 

C
’è p

o
i un altro

 elem
ento

 favo
revo

le che rig
uard

a le d
inam

iche future d
ei co

nsum
i d

i 
energ

ia. P
er im

p
o

rsi i co
m

b
ustib

ili fo
ssili hanno

 d
o

vuto
 infatti farsi strad

a in un p
erco

rso
 

in salita co
n una d

o
m

and
a d

i energ
ia in fo

rte crescita, m
entre le rinno

vab
ili aum

enteranno
 

il lo
ro

 ruo
lo

 p
iù facilm

ente g
razie alle p

o
litiche d

i e
cienza. La p

ro
d

uzio
ne d

i p
etro

lio
 p

er 
p

assare d
all’1

%
 nel 1

9
0

0
 al 4

0
%

 rag
g

iunto
 nel 1

9
7

0
 è d

o
vuta crescere d

i b
en 2

6
 vo

lte. 
N

ei p
ro

ssim
i d

ecenni le rinno
vab

ili si tro
veranno

 invece in un co
ntesto

 co
m

p
letam

ente 
d

iverso, alm
eno

 nei P
aesi ind

ustrializzati. La Francia e la G
erm

ania, ad
 esem

p
io, 

p
reved

o
no

 d
i d

im
ezzare i co

nsum
i energ

etici entro
 il 2

0
5

0
. È

 evid
ente che q

uesta 
rid

uzio
ne ag

evo
lerà l’innalzam

ento
 d

ella q
uo

ta verd
e. 

M
a se nella g

enerazio
ne elettrica lo

 sp
o

d
estam

ento
 sarà relativam

ente facile, no
n b

iso
g

na 
d

im
enticare che la q

uo
ta m

ag
g

io
re d

ei co
nsum

i è leg
ata al trasp

o
rto

 e ag
li usi term

ici, 
settori nei quali la diff

usione delle rinnovabili sarà più com
plessa. L’energia per il riscaldam

ento
 

e il co
nd

izio
nam

ento
 rap

p
resenta la m

età d
ei co

nsum
i finali d

el p
ianeta ed

 è utilizzata 
in p

arti ug
uali tra il calo

re d
i p

ro
cesso

 nelle ind
ustrie e la d

o
m

and
a nel setto

re d
ell’ed

ilizia.
C

o
nsid

erand
o

 le ap
p

licazio
ni “m

o
d

erne” d
elle rinno

vab
ili (cald

aie a b
io

m
asse, g

eo
term

ia, 
so

lare term
ico..), q

ueste so
d

d
isfano

 so
lo

 il 1
0

%
 d

ella d
o

m
and

a term
ica g

lo
b

ale. 
È

 in q
uesto

 cam
p

o
 che o

cco
rrerà co

ncentrare g
li sfo

rzi, affi
ancand

o
 l’elettrificazio

ne. 
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p
erco

rso
 d

elle rinno
vab

ili, la G
erm

ania, che ha m
eno

 so
ff

erto
 neg

li anni sco
rsi, 

si co
nferm

a lead
er d

ella p
ro

d
uzio

ne asso
luta d

i elettricità verd
e. N

el p
rim

o
 sem

estre 
d

el 2
0

1
8

 le rinno
vab

ili hanno
 g

arantito
 il 4

1
,5

%
 d

ei kW
h g

enerati nel p
aese, co

n un ruo
lo

 
centrale d

ell’eo
lico, una tecno

lo
g

ia che d
a un lato

 si esp
and

erà nei p
ro

g
etti in m

are 
e d

all’altro
 d

o
vrà co

nfro
ntarsi co

n il revam
p

ing
 d

i una p
arte d

elle 2
8

.0
0

0
 turb

ine che no
n 

p
o

tranno
 p

iù utilizzare g
li incentivi p

ro
g

ressivam
ente a p

artire d
al 2

0
2

0
.

A
nche nel so

lare ci si asp
etta un fo

rte b
alzo. B

asti p
ensare che p

er rag
g

iung
ere il targ

et 
ted

esco
 al 2

0
3

0
, 6

5
%

 d
i elettricità rinno

vab
ile, le installazio

ni d
o

vranno
 p

assare d
ag

li 
1

,7
5

 G
W

 d
ello

 sco
rso

 anno
 a una m

ed
ia d

i 5
 G

W
/a. U

n cam
b

io
 d

i p
asso

 che è inco
rag

g
iato

 
d

ai risultati d
elle aste. Il p

rezzo
 p

iù b
asso

 d
ei 2

8
 p

ro
g

etti so
lari p

er 1
8

3
 M

W
 p

resentati 
all’ultim

a g
ara è stato

 infatti d
i so

li 4
9

 €
/M

W
h. V

a p
o

i so
tto

lineato
 l’im

p
eg

no
 ted

esco
 

sul fro
nte d

ell’accum
ulo, co

n p
iù d

i 1
0

0
.0

0
0

 b
atterie co

lleg
ate ad

 im
p

ianti fo
to

vo
ltaici.

P
er finire la p

ano
ram

ica euro
p

ea d
eg

li esem
p

i p
o

sitivi, citiam
o

 la D
anim

arca che 
ha ap

p
ena ap

p
ro

vato
 co

n il co
nsenso

 d
i tutte le fo

rze p
o

litiche un p
iano

 che d
o

vreb
b

e 
co

nsentire al p
aese d

i so
d

d
isfare co

n le rinno
vab

ili entro
 il 2

0
3

0
 il 1

0
0

%
 d

ella p
ro

p
ria 

d
o

m
and

a elettrica e il 5
5

%
 d

ei co
nsum

i energ
etici. L’im

p
eg

no
 d

el g
o

verno
 d

anese 
è q

uello
 d

i rid
urre le elevate b

o
llette elettriche, anche g

razie al fatto
 che i nuo

vi g
rand

i 
p

archi eo
lici o

ff
sho

re saranno
 eco

no
m

icam
ente co

m
p

etitivi.
P

o
litiche virtuo

se si seg
nalano

 anche a livello
 urb

ano
 e cresce il num

ero
 d

elle città 
che si d

anno
 l’o

b
b

iettivo
 “1

0
0

%
 rinno

vab
ile”. A

 vo
lte, co

m
e g

ià succed
e neg

li U
sa, esse 

sup
p

lisco
no

 a p
o

litiche g
o

vernative inco
erenti. È

 il caso
 d

i Lo
nd

ra d
o

ve, vista la rid
uzio

ne 
d

ell’im
p

eg
no

 d
ell’esecutivo

 b
ritannico, il sind

aco
 d

i Lo
nd

ra S
ad

iq
 K

han ha lanciato
 

“S
o

lar To
g

ether”, un’iniziativa b
asata sulla d

iff
usio

ne d
i g

rup
p

i d
i acq

uisto
 co

n sco
nti fino

 
al 2

5
%

, che p
unta ad

 installare 1
.0

0
0

 M
W

 fo
to

vo
ltaici nella cap

itale entro
 il 2

0
3

0
.

A
lla luce d

elle tend
enze in atto

 e d
ei targ

et d
i lung

o
 p

erio
d

o, q
uale sarà l’evo

luzio
ne 

d
elle d

iverse tecno
lo

g
ie in E

uro
p

a? A
ttualm

ente il co
ntrib

uto
 d

ell’eo
lico

 è p
iù che d

o
p

p
io

 
risp

etto
 al fo

to
vo

ltaico
 e q

uesto
 ruo

lo
 d

i p
unta d

o
vreb

b
e raff

o
rzarsi. S

eco
nd

o
 la Iea, 

ad
 esem

p
io, nel 2

0
4

0
 l’energ

ia d
el vento

 p
o

treb
b

e arrivare a fo
rnire q

uasi un terzo
 d

ella 
d

o
m

and
a elettrica d

el C
o

ntinente, m
entre il co

ntrib
uto

 d
el fo

to
vo

ltaico
 si lim

itereb
b

e 
all’8

%
 (Fig

. 1
). M

entre la valutazio
ne sul vento

 è realistica, ci sem
b

rano
 francam

ente 
so

tto
stim

ate, anco
ra una vo

lta, le p
revisio

ni d
ella Iea sul so

lare. R
ico

rd
iam

o
 che l’ultim

a 
“R

o
ad

m
ap

 so
lare” d

ella stessa ag
enzia ind

icava la p
o

ssib
ilità p

er il so
lare fo

to
vo

ltaico
 

d
i fo

rnire a m
età seco

lo
 il 1

6
%

 d
ella d

o
m

and
a elettrica m

o
nd

iale, m
entre sei anni p

rim
a 

valutava una co
p

ertura d
ell’1

1
%

.

Q
U

A
D

R
O

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

P
er d

elineare g
li scenari futuri si d

eve p
artire 

necessariam
ente d

all’ultim
o

 rap
p

o
rto

 
d

ell’Interg
o

vernm
ental P

anel o
n C

lim
ate 

C
hang

e d
ell’O

N
U

 (IP
C

C
) che richiam

a 
l’attenzio

ne sulla necessità d
i ag

ire sub
ito

 
co

n m
ag

g
io

re d
ecisio

ne p
er co

ntrastare  
il g

lo
b

al w
arm

ing
.
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.1

C
o

al

N
u

c
le

ar

G
as

O
th

e
r re

n
e

w
ab

le
s

S
o

lar P
V

W
in

d

La new
 entry Ind

ia rinco
rre la C

ina

G
li o

ltre 5
2

 G
W

 so
lari installati in C

ina nel so
lo

 2
0

1
7

, hanno
 rap

p
resentato

 o
ltre la m

età 
d

ella nuo
va p

o
tenza so

lare m
o

nd
iale. 

In eff
etti, è p

artita una vera e p
ro

p
ria co

rsa al rialzo
 p

er la C
ina, che ha rag

g
iunto

 1
3

0
 G

W
 

so
rp

assand
o

 co
n larg

o
 anticip

o
 l’o

b
b

iettivo
 d

i 1
0

5
 G

W
 che si era d

ata p
er il 2

0
2

0
. La 

nuo
va stim

a d
ei p

iù attenti o
sservato

ri ind
ica in 2

2
0

 G
W

 la p
o

tenza alla fine d
i q

uesto
 

d
ecennio, cio

è il d
o

p
p

io
 d

el targ
et iniziale d

el g
o

verno. In realtà, nel 2
0

1
8

 è p
revisto

 un 
rallentam

ento
 a causa d

i una rid
uzio

ne d
eg

li incentivi a m
età anno, anche se nel p

rim
o

 
sem

estre so
no

 stati installati b
en 2

4
,3

 G
W

.
V

ista l’am
b

izio
ne sul fro

nte d
ell’elettricità verd

e e la fo
rte d

iff
erenza tra i luo

g
hi d

i 
p

ro
d

uzio
ne e le aree d

i m
ag

g
io

r co
nsum

o, d
al 2

0
1

9
 verranno

 intro
d

o
tte d

ella q
uo

te d
i 

rinno
vab

ili che le varie p
ro

vincie d
el p

aese asiatico
 d

o
vranno

 g
arantire. Le 

am
m

inistrazio
ni inad

em
p

ienti saranno
 p

enalizzate, fino
 ad

 arrivare al b
lo

cco
 d

ella 
co

struzio
ne d

i nuo
ve centrali a carb

o
ne. L’id

ea è che, vista la rid
uzio

ne d
ei p

rezzi, le 
rinno

vab
ili p

o
tranno

 rap
id

am
ente cam

m
inare co

n le p
ro

p
rie g

am
b

e, aiutate d
ag

li 
o

b
b

iettivi asseg
nate alle p

ro
vincie.

C
itiam

o, p
er il sig

nificato
 sim

b
o

lico, la realizzazio
ne d

i centrali so
lari flo

ttanti su b
acini d

i 
acq

ua lo
calizzati nelle ex m

iniere d
i carb

o
ne. N

el 2
0

1
7

 è stato
 installato

 in im
p

ianto
 d

a 4
0

 
M

W
 e l’anno

 successivo
 nella p

ro
vincia d

i A
nhui è stato

 inaug
urato

 il p
iù g

rand
e im

p
ianto

 
fo

to
vo

ltaico
 flo

ttante al m
o

nd
o, sem

p
re so

p
ra una ex m

iniera d
i carb

o
ne, d

a 1
5

0
 M

W
. N

ei 
P

aesi d
o

ve la d
isp

o
nib

ilità d
i sp

azi scarseg
g

ia, q
uesta o

p
zio

ne sta d
iventand

o
 p

o
p

o
lare, 

tanto
 che nel 2

0
1

9
 si stim

a che verranno
 installati nel m

o
nd

o
 1

,5
 G

W
 so

lari g
alleg

g
ianti.

S
em

p
re sul carb

o
ne

, co
m

b
ustib

ile d
i cui la C

ina è d
i g

ran lung
a il p

rincip
ale co

nsum
ato

re 
al m

o
nd

o, co
n una d

o
m

and
a q

uattro
 vo

lte sup
erio

re al p
aese seco

nd
o

 in classifica, l’Ind
ia, 

i seg
nali so

no
 co

ntrastanti.
La chiusura d

elle centrali p
iù inq

uinanti ha co
ntrib

uito
 a m

ig
lio

rare la q
ualità d

ell’aria nelle 
g

rand
i città, co

n una rid
uzio

ne d
eg

li inq
uinanti d

el 3
2

%
 neg

li ultim
i q

uattro
 anni.

D
’altra p

arte i d
ati relativi al 2

0
1

7
 e al p

rim
o

 sem
estre 2

0
1

8
 sem

b
rano

 raff
red

d
are g

li 
entusiasm

i d
erivanti d

a un calo
 d

ei co
nsum

i d
i carb

o
ne che si era reg

istrata d
o

p
o

 il 2
0

1
3

.
A

nche analizzand
o

 le em
issio

ni d
i C

O
2  si risco

ntra un’inversio
ne d

i tend
enza, co

n un 
aum

ento
 d

el 2
%

 nel 2
0

1
7

 e d
el 4

%
 nel p

rim
o

 sem
estre 2

0
1

8
. Le sp

ieg
azio

ni so
no

 m
o

lte, 
d

al rilancio
 d

ell’eco
no

m
ia vo

luta d
al g

o
verno

 p
er co

ntrastare i d
azi intro

d
o

tti d
a Trum

p
 ad

 
una rid

uzio
ne d

ella p
ro

d
uzio

ne id
ro

elettrica. 

S
e la C

ina neg
li anni sco

rsi aveva stup
ito

 p
er il fo

rte rallentam
ento

 d
eg

li investim
enti sul 

carb
o

ne e la co
rsa p

er le rinno
vab

ili, l’Ind
ia sem

b
ra seg

uire la stessa strad
a.

N
el 2

0
1

4
 aveva d

eciso
 d

i rag
g

iung
ere 1

7
5

 G
W

 rinno
vab

ili nel 2
0

2
2

, e m
o

lti d
ub

itavano
 

sulla p
o

ssib
ilità d

i rag
g

iung
ere un risultato

 co
sì am

b
izio

so. In realtà, la co
rsa è p

artita, 
tanto

 che nel g
iug

no
 2

0
1

8
 il targ

et è stato
 alzato

 a 2
2

5
 G

W
. U

na d
ecisio

ne che anco
ra una 

vo
lta è stata acco

lta co
n scetticism

o, co
nsid

erato
 che al m

o
m

ento
 la p

o
tenza installata 

ha d
i p

o
co

 o
ltrep

assato
 i 7

0
 G

W
. M

a la crescita d
elle rinno

vab
ili ind

iana no
n seg

ue un 
p

erco
rso

 lineare ed
 è p

o
ssib

ile che l’Ind
ia stup

isca anco
ra. S

eco
nd

o
 il g

o
verno, i 1

7
5

 G
W
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N
A
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inizialm
ente p

revisti saranno
 rag

g
iunti co

n d
ue anni d

i anticip
o, g

razie alla installazio
ne d

i 
una cinq

uantina d
i G

W
 all’anno.

U
na d

elle rag
io

ni d
ello

 strao
rd

inario
 successo

 ind
iano

 è leg
ato

 al calo
 d

ei p
rezzi d

el so
lare 

nelle aste, tanto
 che si è calco

lato
 che l’elettricità p

ro
veniente d

a d
ue terzi d

elle centrali a 
carb

o
ne risulta p

iù cara risp
etto

 a q
uella g

enerata d
ai nuo

vi p
archi so

lari.

Inso
m

m
a, il p

end
o

lo
 d

elle rinno
vab

ili sta d
ecisam

ente o
rientand

o
si verso

 l’A
sia alim

entand
o

 
una fo

rte crescita d
elle installazio

ni che favo
risce la co

ntinua rid
uzio

ne d
ei p

rezzi.

Lo
rem

 ip
sum

 d
o

lo
r sit am

et, co
nsectetur 

ad
ip

iscing
 elit. N

am
 sit am

et ip
sum

 id
 nib

h 
tristiq

ue vo
lutp

at. E
tiam

 vestib
ulum

, velit at 
p

o
suere interd

um
, m

i m
assa p

haretra lo
rem

, 
eu tem

p
o

r arcu neq
ue a sap

ien. Fusce id
 d

ui 
o

d
io. D

uis nisi est, fring
illa q

uis d
iam

 no
n, 

iaculis d
ig

nissim
 q

uam
. D

uis nullam
.
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E
co

-effi
cienza ed

 eco
-tend

enza: la co
m

p
etitività 

 
d

el m
o

d
ello

 p
ro

d
uttivo

 italiano
 

La necessità d
ei sistem

i p
ro

d
uttivi o

ccid
entali d

i tro
vare un nuo

vo
 m

o
d

ello
 d

i svilup
p

o, 
o

rientato
 alla q

ualità e a fatto
ri im

m
ateriali q

uali la co
no

scenza, il d
esig

n e p
iù in g

enerale 
l’inno

vazio
ne, ha d

eterm
inato

 un rap
id

o
 m

ig
lio

ram
ento

 d
ell’im

p
atto

 am
b

ientale d
elle 

im
p

rese. Infatti, lo
 sp

o
stam

ento
 d

el valo
re d

ai m
ateriali all’intang

ib
ile ha p

erm
esso

 ai 
setto

ri d
i p

unta d
ell’eco

no
m

ia nazio
nale d

i creare m
ino

r p
ressio

ne antro
p

ica leg
ata alla 

p
ro

d
uzio

ne. 
P

er i p
ro

d
utto

ri, il rag
g

iung
im

ento
 d

i ta
rg

e
t q

ualitativi p
iù alti ha sig

nificato
 un 

rip
ensam

ento
 d

el p
ro

cesso
 p

ro
d

uttivo, sp
esso

 incentrato
 in o

ttica g
re

e
n. E

nerg
ia p

ulita, 
rid

uzio
ne d

ell’im
p

atto
 am

b
ientale, co

ntenim
ento

 d
elle em

issio
ni atm

o
sferiche, so

no
 tutti 

tem
i che fanno

 p
arte d

i una strateg
ia co

m
unicativa o

rientata ad
 una d

o
m

and
a ‘attenta’: 

ad
 o

g
g

i circa un co
nsum

ato
re su d

ue è d
isp

o
sto

 a sp
end

ere d
i p

iù p
er un p

ro
d

o
tto

 
‘verd

e’ e sem
p

re p
iù im

p
rese p

untano
 su ciò

 p
er alim

entare la p
ro

p
ria co

m
p

etitività.
D

’altro
nd

e, l’o
b

iettivo
 ‘so

stenib
ilità’ è o

rm
ai sull’ag

end
a d

i o
g

ni p
o

lic
y

 m
a

k
e

r, g
razie alla 

riso
nanza e al co

invo
lg

im
ento

 p
ro

m
o

sso
 d

all’A
g

end
a 2

0
3

0
: una co

rnice d
i o

b
iettivi p

er 
lo

 S
vilup

p
o

 S
o

stenib
ile so

tto
scritta nel 2

0
1

5
 d

ai p
aesi m

em
b

ri d
elle N

azio
ni U

nite. U
n 

m
o

vim
ento

 che ha visto
 la g

uid
a e l’im

p
eg

no
 d

ell’U
nio

ne E
uro

p
ea sp

iccare, co
n la chiara 

co
nvinzio

ne che svilup
p

o
 eco

no
m

ico
 sia o

rm
ai sino

nim
o

 d
i so

stenib
ilità. Lo

 d
im

o
stra 

l’iniziativa d
rastica d

ella C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea, d
i far ap

p
ro

vare una d
irettiva che 

ab
o

lisca l’utilizzo
 d

i m
ateriale usa e g

etta no
n riciclab

ile entro
 il 2

0
1

8
. 

C
o

m
e nelle p

reced
enti ed

izio
ni, il rap

p
o

rto
 G

reenItaly fo
calizza l’attenzio

ne sul co
ntesto

 
euro

p
eo

 e sul p
o

sizio
nam

ento
 d

ell’Italia alla luce d
i d

ati e ind
icato

ri co
m

p
arab

ili tra P
aesi. 

L’o
b

iettivo
 d

i analisi è q
uello

 d
i restituire un ind

icato
re sintetico

 d
i eco

-effi
cienza che 

p
erm

etta un inq
uad

ram
ento

 im
m

ed
iato

 d
el livello

 d
i im

p
atto

 d
elle eco

no
m

ie euro
p

ee, 
in p

rim
is q

uella italiana. 
L’ind

icato
re è realizzato

 tram
ite un m

o
d

ello
 co

ncettuale d
i tip

o
 I-P

-O
 (Inp

ut-P
ro

cess-
O

utp
ut) in cui le m

isure d
eg

li IN
P

U
T

 (g
rad

o
 d

i effi
cienza energ

etica e livello
 d

i im
p

ieg
o

 
d

ei m
ateriali), d

el P
R

O
C

E
S

S
 (p

ro
d

uzio
ne d

ei rifiuti) e d
ell’O

U
T

P
U

T
 (am

m
o

ntare d
i 

em
issio

ni d
ei p

rincip
ali G

H
G

 esp
resse in C

O
2  eq

uivalenti) so
no

 p
rim

a rap
p

o
rtate al valo

re 
d

ella p
ro

d
uzio

ne e p
o

i sintetizzate in una m
isura co

m
p

lessiva d
i effi

cienza am
b

ientale
(m

ed
ia g

eo
m

etrica d
ei num

eri ind
ice d

i ciascuno
 d

ei q
uattro

 ind
icato

ri).
 

C
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 d
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 d
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S
e si o

sserva la situazio
ne relativa all’ultim
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 anno
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o
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ile, la classifica d
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effi

cienza rip
o

rtata nella fig
ura successiva d
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ing
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uad

ro
 etero

g
eneo

 tra i p
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euro
p
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enzia un vantag

g
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m
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p
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O
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b
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g
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ltre q
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resenza d
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m
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p
revalentem
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m
e no
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m
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re d
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p
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ania, 
Francia, S
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na e R
eg
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 d
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 d
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 p
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 p
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C
o

m
p
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o
 l’ind

icato
re d
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-effi

cienza italiano
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m
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P

U
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O
C

E
S

S
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U
T

P
U
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viam

o
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ati E
uro
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g
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0
1

6
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nferm
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ig
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ram
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inale (d

al 2
0

0
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uattro

 le m
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i utilizzo
: m

ateria 
ed
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ia, p

ro
d

uzio
ne d

i rifiuti ed
 em

issio
ni atm

o
sferiche. L’Italia, p

eraltro, d
im

o
stra 

p
e

rfo
rm

a
n

c
e p

ro
m

ettenti anche se m
essa a co
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 co
n le altre g
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i eco

no
m

ie 
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m
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ania, Francia, S

p
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 U

nito.
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i p
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4

,2
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8
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0
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8
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el p
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a d
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o

tenze eco
no

m
iche euro

p
ee, la P
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nferm

a seco
nd

a so
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 al R
eg

no
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nito. A
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4
,9

 TO
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ilio
ne d

i euro
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p
ag

na (1
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I d
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Fig. 2.4

Input energetici per unità di prodotto nei principali Paesi dell’Unione europea
Anni 2008 e 2016 (tonnellate di olio equivalente per milione di euro prodotto)

 Francia, Germania, Italia, Regno nito e Spagna

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat
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Term
inand

o
 l’analisi d

el m
o

d
ello

 I-P
-O

, la fase d
i O

U
T

P
U

T
 è esp

licata in term
ini d

i em
issio

ni 
atm

o
sferiche, co

m
e rap

p
o

rto
 tra le em

issio
ni d

ei p
rincip

ali fatto
ri rilasciati in atm

o
sfera 

(C
O

2 –anid
rid

e carb
o

nica; N
2

O
–o

ssid
o

 d
i azo

to
; C

H
4

-m
etano

) e il valo
re d

ella p
ro

d
uzio

ne. 
I d

ati ag
g

reg
ati illustrano

 co
m

e il no
stro

 p
aese sia m

ig
lio

rato
 so

stanzialm
ente d

al 2
0

0
8

, 
em

ettend
o, ad

 o
g

g
i, circa cento

 m
ilio

ni d
i to

nnellate d
i g

as serra in m
eno, p

er un d
ato

 
d

i 1
0

4
,2

 to
nnellate d

i C
0

2
 eq

uivalenti p
er m

ilio
ne d

i euro
 p

ro
d

o
tto. 

N
ella classifica d

elle g
rand

i eco
no

m
ie euro

p
ee, l’Italia si p

o
sizio

na d
ietro

 la Francia 
(avvantag

g
iata d

alla p
resenza d

i un im
p

o
rtante sistem

a d
i p

ro
d

uzio
ne nucleare 

d
ell’energ

ia) e il R
eg

no
 U

nito
 che, co

m
e sp

ieg
ato

 p
reced

entem
ente, g

o
d

e d
i una struttura 

eco
no

m
ica p

rivileg
iata. A

m
p

ia è la d
istanza co

n il d
ato

 sp
ag

no
lo

 (1
2

7
,4

 to
nnellate d

i C
0

2  
eq

uivalenti p
er m

ilio
ne d

i euro
 p

ro
d

o
tto

) e ted
esco

 (1
3

6
,7

 to
nnellate d

i C
0

2  eq
uivalenti 

p
er m

ilio
ne d

i euro
 p

ro
d

o
tto

). N
el co

m
p

lesso, p
erm

ane il vantag
g

io
 italiano

 sia nella 
m

ed
ia d

ei p
aesi ap

p
ena analizzati (1

1
0

,3
 to

nnellate d
i C

O
2  eq

uivalenti), sia risp
etto

 al 
to

tale d
ei 2

8
 P

aesi co
m

unitari (1
3

0
,5

 to
nnellate).

C
o

m
e o

sservato
 in q

ueste p
ag

ine, l’eccellente p
e

rfo
rm

a
n

c
e italiana nella classifica 

d
i effi

cienza am
b

ientale risied
e in un p

ro
g

ressivo
 m

ig
lio

ram
ento

 d
el no

stro
 p

aese su tutti 
e q

uattro
 g

li ind
icato

ri citati. L’alta co
m

p
etitività nel p

ano
ram

a co
m

unitario
 testim

o
nia 

l’im
p

eg
no

 d
ella P

eniso
la nell’attrezzarsi d

i fro
nte ag

li attuali p
ro

cessi d
i transizio

ne 
d

ell’eco
no

m
ia g

lo
b

ale, p
untand

o
 sulla q

ualità d
el p

ro
d

o
tto

 e sul valo
re im

m
ateriale d

elle 
p

ro
d

uzio
ni. In q

uesto, il m
a

d
e

 in
 Ita

ly
 rap

p
resenta una eccellenza g

lo
b

ale cui il resto
 

d
el P

ianeta d
o

vreb
b

e trarre isp
irazio

ne.
Tralasciand

o
 le virtù italiane, vale la p

ena chiud
ere rico

rd
and

o
 co

m
e le p

e
rfo

rm
a

n
c

e 
d

ei P
aesi d

ell’est E
uro

p
a siano

 sp
esso

 fo
rtem

ente influenzate d
al feno

m
eno

 d
elle G

lo
b

a
l 

V
a

lu
e

 C
h

a
in

s. La tend
enza d

ei g
rand

i P
aesi co

m
unitari a rid

iseg
nare g

eo
g

raficam
ente 

i p
ro

cessi p
ro

d
uttivi ind

ustriali, d
elo

calizzand
o

 le fasi p
ro

d
uttive nell’est E

uro
p

a 
(sp

inti anche d
a un co

sto
 d

el lavo
ro

 inferio
re), influisce p

ro
g

ressivam
ente sul livello

 
d

i inq
uinam

ento
 d

elle p
ro

d
uzio

ni lo
cali, a vo

lte p
o

sitivam
ente (co

m
e nel caso

 d
ella 

S
lo

vacchia), a vo
lte neg

ativam
ente (co

m
e nel caso

 d
ella P

o
lo

nia). 

L’Italia si co
n

fe
rm

a tra le
 p

rim
e

 e
co

n
o

m
ie 

g
re

e
n

 d
e

ll’U
n

io
n

e
 e

uro
p

e
a, g

razie  
ad

 un
 m

ig
lio

ram
e

n
to

 d
e

ll’e
co

-e
ffi

cie
n

za  
p

e
r tutti e

 q
uattro

 g
li in

d
icato

ri an
alizzati: 

m
ate

rie
 p

rim
e, co

n
sum

i e
n

e
rg

e
tici, 

p
ro

d
uzio

ne d
i rifiuti e em

issio
ni atm

o
sferiche. 

La p
erfo

rm
ance italiana è favo

rita 
d

all’essenza stessa d
el m

ad
e in Italy, cap

ace 
d

i creare valo
re eco

no
m

ico
 a p

artire d
ag

li 
asset im

m
ateriali: d

esig
n, q

ualità d
ei 

m
ateriali im

p
ieg

ati, inno
vazio

ne, sarto
rialità  

d
elle p

ro
d

uzio
ni, im

m
ag

ine d
ei p

ro
d

o
tti.
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L’evo
luzio

ne g
reen d

ella m
anifattura italiana 

I d
ati fino

 ad
 o

ra analizzati evid
enziano

 l’inq
uad

ram
ento

 italiano
 nel p

ano
ram

a co
m

unitario. 
C

o
m

e visto, l’Italia m
o

stra un’alta effi
cienza am

b
ientale in relazio

ne alla cap
acità 

d
i p

ro
d

urre valo
re d

all’utilizzo
 d

i fatto
ri im

m
ateriali q

uali il d
esig

n, la ricercatezza d
ei 

p
ro

d
o

tti e l’im
m

ag
ine d

eg
li stessi. È

 la p
ura essenza d

el m
a

d
e

 in
 Ita

ly, p
eraltro

 
sp

ecializzato
 in co

m
p

arti p
ro

d
uttivi tip

ici d
ella m

anifattura leg
g

era, co
m

e no
to

 
strutturalm

ente m
eno

 incline all’inq
uinam

ento
 risp

etto
 all’ind

ustria p
esante. Q

uesto
 

d
up

lice vantag
g

io, d
entro

 i setto
ri e tra i setto

ri d
ella m

anifattura, m
erita ulterio

re 
attenzio

ne, attraverso
 un’analisi d

ed
icata. Il seco

nd
o

 p
arag

rafo, d
unq

ue, si p
ro

p
o

ne 
d

i ap
p

ro
fo

nd
ire l’analisi d

ei sing
o

li co
m

p
arti d

ell’ind
ustria m

anifatturiera, attraverso
 

l’ag
g

io
rnam

ento
 al 2

0
1

6
 (lad

d
o

ve p
o

ssib
ile) d

eg
li ind

icato
ri d

i eco
-e

cien
za e d

i 
eco

-tend
en

za.
In d

ettag
lio, l’ind

icato
re d

i eco
-effi

cienza esp
rim

e il livello
 d

i im
p

atto
 am

b
ientale asso

ciato
 

ai p
ro

cessi p
ro

d
uttivi d

ei vari co
m

p
arti m

anifatturieri (livello
 d

i inq
uinam

ento
 p

er unità d
i 

p
ro

d
o

tto
), m

entre l’ind
icato

re d
i eco

-tend
enza fa riferim

ento
 all’evo

luzio
ne d

i lung
o

 p
erio

d
o

 
d

ei livelli d
i eco

-effi
cienza d

i ciascun setto
re (risp

etto
 ai valo

ri reg
istrati nel 2

0
0

8
). 

Lo
 schem

a co
ncettuale attraverso

 cui si analizza il g
rad

o
 d

i im
p

atto
 am

b
ientale d

elle 
im

p
rese è stato

 q
ui p

arzialm
ente ad

attato, risp
etto

 al p
arag

rafo
 p

reced
ente, p

er 
p

erm
ettere l’inco

ntro
 tra le statistiche uffi

ciali d
isp

o
nib

ili a livello
 d

i co
m

p
arti 

m
anifatturieri e le tre fasi d

ei cicli p
ro

d
uttivi (Inp

ut, P
ro

cess e O
utp

ut). N
ella sezio

ne 
d

eg
li Inp

ut, infatti, a causa d
ella m

ancanza d
i d

ati d
i d

ettag
lio

 sull’utilizzo
 d

i m
ateriali 

so
stituiti d

alle info
rm

azio
ni sull’am

m
o

ntare d
i inp

ut energ
etici p

er unità d
i p

ro
d

o
tti 

d
i fo

nte Istat (co
nti am

b
ientali).

C
o

ntem
p

o
raneam

ente, co
m

e p
er le sco

rse ed
izio

ni d
el R

ap
p

o
rto, si rico

rd
a il ruo

lo
 

fo
nd

am
entale fo

rnito
 d

a E
co

cerved
 relativam

ente all’analisi statistica p
er co

m
p

arti 
m

anifatturieri d
ella p

ro
d

uzio
ne e d

el trattam
ento

 d
ei rifiuti d

elle im
p

rese. N
el d

ettag
lio, 

q
ueste info

rm
azio

ni so
no

 state estrap
o

late d
alla b

anca d
ati M

U
D

 (M
o

d
ello

 U
nico

 
d

i D
ichiarazio

ne am
b

ientale), che racco
g

lie tutte le d
ichiarazio

ni p
resentate d

a g
esto

ri 
nazio

nali che ind
icano

 d
i ricevere rifiuti d

a unità p
ro

d
uttive d

el setto
re m

anifatturiero. 
Infine, in relazio

ne alla fase d
i O

utp
ut, o

ltre al g
ià citato

 d
ato

 sulla g
estio

ne d
ei rifiuti, è 

rip
o

rtato
 il livello

 d
i em

issio
ni inq

uinanti in atm
o

sfera, in linea co
n l’analisi co

m
unitaria.

A
l fine d

i facilitare l’analisi d
el p

o
sizio

nam
ento

 e d
ella d

inam
ica “g

re
e

n
” d

i ciascun 
co

m
p

arto, i risultati o
ttenuti so

no
 stati classificati in acco

rd
o

 a q
uattro

 classi: b
asso, 

m
ed

io
-b

asso, m
ed

io
-alto

 e alto
 im

p
atto. 

In relazio
ne ai d

ati d
i im

p
atto, i co

m
p

arti caratterizzati d
a una p

iù alta eco
-effi

cienza so
no

 
q

uattro
: l’elettro

nica, g
li ap

p
arecchi elettrici, la m

eccanica e i m
ezzi d

i trasp
o

rto. 
N

el d
ettag

lio, l’elettro
nica m

o
stra alti livelli d

i effi
cienza am

b
ientale p

er tutte le sezio
ni 

I-P
-O

, esclusa la fase d
i g

estio
ne d

ei rifiuti, co
nsid

erand
o

 una q
uo

ta d
i rifiuti no

n trattati  
e d

irettam
ente co

nd
o

tti in d
iscarica p

ari al 3
0

,6
%

 ( 2
5

,7
%

 p
er il co

m
p

lesso
 d

elle attività 
m

anifatturiere). 

A
teco

A
lta

M
ed

io
-alta

M
ed

io
-b

assa
B

assa

Fig
. 2

.8

Eco
-effi
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b
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m
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A
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 2
0

1
6

** (valo
ri p

er unità d
i p

ro
d

o
tto

 rip
artiti in q

uartili)

 I risultati so
no

 stati rip
o

rtati in classi, o
ttenute attraverso

 il m
eto

d
o

 d
ei q

uartili. 
La sintesi esp

rim
e un p

o
sizio

nam
ento

 m
ed

io
 risp

etto
 ai risultati o

ttenuti p
er ciascun am

b
ito

 G
li inp

ut energ
etici so

no
 valutati al 2

0
1

5
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G
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E
lettro
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A
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p
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M
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M
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i trasp
o
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M
o

b
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 altre attività m
anifatturiere

C
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m
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arti m
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G
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E
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P
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Il co
m

p
arto

 d
eg

li ap
p

arecchi elettrici, invece, si co
llo

ca in p
rim

a fascia p
er g

estio
ne 

rifiuti, em
issio

ni am
b

ientali e co
nsum

i energ
etici; nella p

ro
d

uzio
ne d

ei rifiuti, p
erò, 

la classe o
ccup

ata è la seco
nd

a. A
nche la m

eccanica p
rim

eg
g

ia in tre fatto
ri (inp

ut 
energ

etici, p
ro

d
uzio

ne d
i rifiuti e em

issio
ni atm

o
sferiche), co

llo
cand

o
si co

m
unq

ue 
in seco

nd
a fascia nel q

uarto
 d

i q
uesti (g

estio
ne rifiuti). 

I m
ezzi d

i trasp
o

rto, infine, si co
llo

cano
 in p

rim
a fascia p

er i co
nsum

i energ
etici e le 

em
issio

ni am
b

ientali, reg
istrand

o
 un p

iazzam
ento

 m
ed

io
-alto

 p
er i d

ue restanti ind
icato

ri: 
p

ro
d

uzio
ne e g

estio
ne d

ei rifiuti.
Im

m
ed

iatam
ente d

ietro
 le q

uattro
 tip

o
lo

g
ie m

anifatturiere d
i eccellenza, si co

llo
cano

 
d

ue realtà sp
ecializzanti il no

stro
 m

a
d

e
 in

 Ita
ly: il sistem

a alim
entare, in p

rim
a fascia p

er 
q

uanto
 rig

uard
a la cap

acità d
i rid

urre la p
ro

d
uzio

ne d
i rifiuti; i m

o
b

ili e le altre attività 
m

anifatturiere, cap
aci invece d

i eccellere nella g
estio

ne d
eg

li stessi, co
sì co

m
e em

erg
e 

d
ai d

ati E
co

cerved
.

U
na scarsa eco

-effi
cienza am

b
ientale è asso

ciata all’ind
ustria p

esante, co
m

e lecito
 

attend
ersi: p

ro
d

o
tti p

etro
liferi e chim

ica si co
llo

cano
 in ultim

a fascia p
er sintesi d

ei 
q

uattro
 ind

icato
ri. P

er entram
b

i i setto
ri m

anifatturieri, i p
rim

i tre ind
icato

ri (inp
ut 

energ
etici, g

estio
ne d

i rifiuti e em
issio

ni inq
uinanti) reg

istrano
 il p

eg
g

io
r p

iazzam
ento, 

salvo
 recup

erare una classe (d
a b

asso
 a m

ed
io

-b
asso

) p
er l’im

p
atto

 d
ei rifiuti p

ro
d

o
tti.

L’etero
g

eneità d
ell’ind

ustria m
anifatturiera italiana d

eriva sia d
a fatto

ri strutturali che 
d

i co
ntesto. D

’altro
nd

e, co
m

e g
ià rico

rd
ato, l’im

p
atto

 am
b

ientale d
ell’ind

ustria p
esante 

è, p
er d

efinizio
ne, m

ag
g

io
re d

i q
uello

 asso
ciata ai co

m
p

arti leg
g

eri. P
er q

uesto, l’analisi 
d

ei livelli d
i eco

-effi
cienza am

b
ientale è sup

p
o

rtata d
a una valutazio

ne co
m

p
lessiva 

d
ella “tend

enza g
re

e
n” d

i ciascun setto
re neg

li anni, seg
uend

o
 un o

rizzo
nte tem

p
o

rale 
che o

rig
ina d

al 2
0

0
8

 fino
 all’ultim

o
 anno

 d
i cui si d

isp
o

ne d
i info

rm
azio

ni statistiche 
(2

0
1

5
 p

er i co
nsum

i energ
etici e 2

0
1

6
 p

er g
li altri tre ind

icato
ri).

D
all’analisi d

eg
li ind

ici d
i eco

-tend
enza em

erg
e chiaram

ente l’o
ttim

o
 risultato

 d
elle 

strateg
ie d

elle im
p

rese d
ei m

ezzi d
i trasp

o
rto. S

ia sug
li inp

ut energ
etici che le em

issio
ni 

inq
uinanti, il sud

d
etto

 co
m

p
arto

 si co
llo

ca in alto
 tra le q

uattro
 classi, co

n la p
ro

d
uzio

ne 
e la g

estio
ne d

i rifiuti im
m

ed
iatam

ente p
iù in b

asso. U
na d

inam
ica ug

ualm
ente p

o
sitiva 

è d
a asso

ciare alle im
p

rese d
ella g

o
m

m
a, d

ella p
lastica e d

ella lavo
razio

ne d
i m

inerali 
no

n m
etalliferi. C

him
ica e farm

aceutica, p
o

sizio
nate in b

asso
 in term

ini d
i eco

-im
p

atto, 
m

o
strano

 evid
enti seg

nali d
i recup

ero
 risp

etto
 ai d

ati d
el 2

0
0

8
, co

llo
cand

o
si in 

seco
nd

a fascia p
er sintesi d

i eco
-tend

enza. A
nche i m

ezzi d
i trasp

o
rto

 e le altre attività 
m

anifatturiere reg
istrano

 un sim
ile co

llo
cam

ento
: nel p

rim
o

 caso, trainato
 d

alle o
ttim

e 
p

erfo
rm

ance nella p
ro

d
uzio

ne e g
estio

ne d
i rifiuti; nel seco

nd
o, o

ltre alla g
estio

ne d
ei 

rifiuti, si rico
rd

ano
 anche g

li inp
ut energ

etici e le em
issio

ni inq
uinanti.

Lo
re

m
 ip

sum
 d

o
lo

r sit am
e

t, co
n

se
cte

tur 
ad

ip
iscin

g
 e

lit. N
am

 sit am
e

t ip
sum

 id
 n

ib
h 

tristiq
ue

 vo
lutp

at. E
tiam

 ve
stib

ulum
, ve

lit at 
p

o
sue

re
 in

te
rd

um
, m

i m
assa p

h
are

tra 
lo

re
m

, e
u te

m
p

o
r arcu n

e
q

ue
 a sap

ie
n

. 
Fusce

 id
 d

ui o
d

io. D
uis n

isi e
st, frin

g
illa q

uis 
d

iam
 n

o
n

, iaculis d
ig

n
issim

 q
uam

. D
uis 

n
ullam

.
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N
el d

ettag
lio

 d
i ciascun fatto

re analizzato, em
erg

o
no

 eccellenze d
iversificate che vale la 

p
ena anno

tare. P
er q

uanto
 rig

uard
a g

li inp
ut energ

etici, i m
ezzi d

i trasp
o

rto
 co

nd
ivid

o
no

 
la p

rim
a classe (caratterizzata d

ai m
ig

lio
ram

enti p
iù accentuati tra il 2

0
0

8
 e il 2

0
1

6
 e 

co
ntrad

d
istinta d

al co
lo

re verd
e scuro

) co
n il co

m
p

arto
 d

ella farm
aceutica (-4

7
,0

%
), q

uello
 

d
ella chim

ica (-2
5

,5
%

) e q
uello

 d
ei m

o
b

ili e d
elle altre attività m

anifatturiere (-2
4

,3
%

).
La g

estio
ne d

ei rifiuti, o
vvero

 l’ind
icato

re che sintetizza la fase d
i P

ro
cess, reg

istra le 
d

inam
iche m

ig
lio

ri p
er la g

o
m

m
a, p

lastica e lavo
razio

ne d
i m

inerali no
n m

etalliferi (-5
5

,4
%

), 
la m

eccanica (-5
2

,8
%

), il m
o

b
ilio

 e le altre attività m
anifatturiere (-7

1
,4

%
).

Il terzo
 ind

icato
re, relativo

 alle em
issio

ni inq
uinanti, p

rem
ia so

p
rattutto

 le strateg
ie 

d
elle im

p
rese attive nei co

m
p

arti d
ella farm

aceutica (-5
9

,9
%

), d
ella g

o
m

m
a, p

lastica 
e m

inerali no
n m

etalliferi (-3
4

,0
%

), d
ei m

ezzi d
i trasp

o
rto

 (-4
6

,6
%

), d
elle altre attività 

m
anifatturiere (3

7
,3

%
).

L’altro
 ind

icato
re che sintetizza la fase d

i o
utp

ut (p
ro

d
uzio

ne d
i rifiuti), infine, reg

istra le 
m

ig
lio

ri d
inam

iche nella chim
ica (-3

3
,3

%
), nei p

ro
d

o
tti p

etro
liferi (-5

5
,0

%
), nella m

eccanica 
(-5

6
,7

%
) e nel co

m
p

arto
 d

ell’elettro
nica (-2

4
,1

%
).

La tab
ella successiva, che rico

llo
ca ciascun co

m
p

arto
 nell’incro

cio
 tra eco

-effi
cienza 

ed
 eco

-tend
enza, o

ff
re una p

ano
ram

ica d
i sintesi d

ell’ind
ustria m

anifatturiera italiana. 
I q

uad
ranti in alto

 a d
estra, che sintetizzano

 livelli e d
inam

iche d
i inq

uinam
ento

 m
ig

lio
ri 

d
ella m

ed
ia nazio

nale, racco
lg

o
no

 q
uattro

 co
m

p
arti: i m

ezzi d
i trasp

o
rto, che asso

ciano
 

un’alta eco
-effi

cienza ad
 una alta eco

-tend
enza; la m

eccanica, che all’alta eco
-effi

cienza 
asso

cia una tend
enza p

o
sitiva; i d

ue resid
uali (alim

entari e b
evand

e; m
o

b
ili ed

 altre 
attività m

anifatturiere), che reg
istrano

 una eco
-effi

cienza m
ed

io
-alta e una tend

enza 
p

o
sitiva.

A
teco

M
o

lto
 p

o
sitiva

P
o

sitiva
N

eg
ativa

M
o

lto
 neg

ativa

Fig
. 2

.

Eco
-tend

enza* d
ei co

m
p

arti d
i attività eco

no
m

ica d
ell’ind

ustria m
anifatturiera

A
nni 2

0
0

8
-2

0
1

6
 (d

inam
iche d

ei valo
ri p

er unità d
i p

ro
d

o
tto

 rip
artite in classi)

 I risultati so
no

 stati rip
o

rtati in classi, o
ttenute attraverso

 il m
eto

d
o

 d
ei q

uartili.
 La sintesi esp

rim
e un p

o
sizio

nam
ento

 m
ed

io
 risp

etto
 ai risultati o

ttenuti p
er ciascun am

b
ito

Fo
nte: elab

o
razio

ni su d
ati E

uro
stat, Eco

cerved
 e Istat

C
A

C
B

C
C

C
D

C
E

C
F

C
G

C
H

C
I

C
J

C
K

C
L

C
M

S
istem

a alim
entare

S
istem

a m
o

d
a

Leg
no, carta e stam

p
a

P
ro

d
o

tti p
etro

liferi

C
him

ica

Farm
aceutica

G
o

m
m

a, p
lastica e m

inerali no
n m

etalliferi

Filiera m
etallurg

ica

E
lettro

nica

A
p

p
arecchi elettrici

M
eccanica

M
ezzi d

i trasp
o

rto

M
o

b
ili ed

 altre attività m
anifatturiere

C
o

m
p

arti m
anifatturieri

Inp
ut 

energ
etici

G
estio

ne 
rifiuti

E
m

issio
ni 

inq
uinanti

S
intesi

P
ro

d
uzio

ne 
rifiuti
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N
el q

uad
rante in b

asso
 a sinistra invece, co

ntrariam
ente, si co

llo
cano

 i co
m

p
arti che 

incro
ciano

 b
assi livelli d

i eco
-effi

cienza e tend
enze neg

ative o
 m

o
lto

 neg
ative: il sistem

a 
m

o
d

a, la filiera d
el leg

no
 e d

ella carta, q
uella m

etallurg
ia, si co

llo
cano

 nel q
uad

rante 
m

ig
lio

re tra q
uelli neg

ativi. P
eg

g
io

 si co
llo

cano
 so

lo
 i p

ro
d

o
tti p

etro
liferi, co

ntrad
d

istinti 
d

a un livello
 d

i inq
uinam

ento
 m

o
lto

 elevato. Il q
uad

rante in b
asso

 a d
estra infine, 

caratterizza i co
m

p
arti cap

aci d
i recup

erare p
o

sizio
ni, no

no
stante un livello

 anco
ra alto

 d
i 

p
ressio

ne am
b

ientale d
ei p

ro
p

ri p
ro

cessi: la chim
ica, la farm

aceutica e la lavo
razio

ne d
i 

g
o

m
m

a, p
lastica e m

inerali no
n m

etalliferi, asso
rb

o
no

 g
ran p

arte d
ella g

rand
e ind

ustria 
italiana, p

erp
etuand

o
 un p

erco
rso

 d
i eco

-co
nverg

enza in atto
 o

rm
ai d

a un d
ecennio. 

P
arim

enti, l’elettro
nica e g

li ap
p

arecchi elettrici rallentano
 leg

g
erm

ente (nel q
uad

rante in 
alto

 a sinistra), co
ntrib

uend
o

 leg
g

erm
ente alla co

nverg
enza.

Fig
. 2

.1
0

M
atrice d

i relazio
ne tra classi d

i eco
-im

p
atto

 e d
i eco

-tend
enza 

d
ei co

m
p

arti m
anifatturieri italiani

A
nno

 2
0

1
6

 (m
ed

ia d
ei p

o
sizio

nam
enti in classe d

ei q
uattro

 ind
icato

ri)
Fo

nte: elab
o

razio
ni su d

ati E
uro

stat, Eco
cerved

 e Istat

Medio-AltaMedio-BassaBassa

Eco
-tend

enza

M
o

lto
 N

eg
ativa

N
eg

ativa
P

o
sitiva

M
o

lto
 P

o
sitiva

Eco-efficienza

E
lettro

nica
A

p
p

arecchi elettrici
M

ezzi d
i trasp

o
rto

A
lim

entari e b
evand

e
M

o
b

ili ed
 altre attività

G
o

m
m

a, p
lastica 

e m
inerali 

no
n m

etalliferi

Farm
aceutica

P
ro

d
o

tti p
etro

liferi
C

him
ica

S
istem

a m
o

d
a

Leg
no, carta e stam

p
a

Filiera m
etallurg

ica

Alta

M
eccanica



7
0

7
1

N
U

M
E

R
I D

I G
R

E
E

N
IT

A
LY

E
co

-investim
enti 

e co
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p
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e in Italy

2
.2

2
.2

.1
 

G
li eco

-investim
enti d

elle im
p

rese 2
0

1
4

–2
0

1
8

L’analisi d
i seg

uito
 p

resentata si b
asa sulle scelte d

i investim
ento

 d
eg

li im
p

rend
ito

ri co
n 

riferim
ento

 a un p
erio

d
o

 p
luriennale

2, visto
 che l’investim

ento
 p

ro
d

uce eff
etti nel m

ed
io

 
term

ine. In Italia, le im
p

rese d
ell’ind

ustria e d
ei servizi co

n d
ip

end
enti che hanno

 investito
 

nel p
erio

d
o

 2
0

1
4

-2
0

1
7

 e/o
 p

reved
o

no
 d

i investire entro
 la fine d

el 2
0

1
8

 in p
ro

d
o

tti e 
tecno

lo
g

ie g
reen in g

rad
o

 d
i assicurare un m

ag
g

io
r risp

arm
io

 energ
etico

 e/o
 un m

ino
r 

im
p

atto
 am

b
ientale so

no
 3

4
5

.3
0

: in altre p
aro

le, circa una su q
uattro, il 2

4
,9

%
 d

ell’intera 
im

p
rend

ito
ria extra-ag

rico
la co

n d
ip

end
enti. N

ell’ind
ustria si reg

istra una m
ag

g
io

re 
p

ro
p

ensio
ne all’eco

-investim
ento, in p

arte sp
ieg

ab
ile d

ai relativi m
ag

g
io

ri livelli d
i 

im
p

atto
 am

b
ientale. Il setto

re d
elle p

u
b

lic
 u

tilitie
s id

riche ed
 energ

etiche è q
uello

 in cui 
è p

iù alta la q
uo

ta d
i im

p
rese che realizzano

 investim
enti g

reen, co
invo

lg
end

o
 q

uasi la 
m

età d
elle unità p

ro
d

uttive (4
4

,6
%

). M
a anche nel co

m
p

arto
 m

anifatturiero
 si evid

enzia 
un’ap

p
rezzab

ile p
ro

p
ensio

ne ag
li eco

-investim
enti, co

n una q
uo

ta d
i im

p
rese p

ari al 
3

0
,7

%
. S

i scend
e p

o
i al 2

0
,8

%
 p

assand
o

 al setto
re d

elle co
struzio

ni, che si assesta 
so

stanzialm
ente sullo

 stesso
 p

iano
 d

el terziario
 (2

3
,9

%
).

È
 interessante analizzare anche l’and

am
ento

 ciclico
 d

eg
li eco

-investim
enti p

er 
m

o
nito

rare l’and
am

ento
 d

ell’intensità nel tem
p

o
 d

el feno
m

eno
 in q

uestio
ne

3. N
el 2

0
1

8
 

si reg
istra una leg

g
era flessio

ne d
ella p

ro
p

ensio
ne d

elle im
p

rese ad
 investire nel g

reen 
(che p

o
treb

b
e leg

arsi a una ciclicità d
eg

li investim
enti): so

no
 q

uasi 2
0

7
 m

ila le aziend
e 

che hanno
 investito, o

 intend
o

no
 farlo

 entro
 la fine d

ell’anno, sulla so
stenib

ilità e 
l’effi

cienza, co
n una q

uo
ta sul to

tale (1
4

,9
%

) che ha sup
erato

 d
i 0

,6
 p

unti p
ercentuali i 

livelli d
el 2

0
1

1
 (1

4
,3

%
).

2
  S

i tratta in p
artico

lare d
ei 

d
ati sug

li investim
enti in 

p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie g

reen 
d

esunti d
a elab

o
razio

ni sui 
risultati d

ell’ind
ag

ine co
nd

o
tta 

nell’am
b

ito
 d

el S
istem

a 
Info

rm
ativo

 
celsio

r, p
ro

g
etto

 
realizzato

 d
a U

nio
ncam

ere in 
acco

rd
o

 co
n l’A

g
enzia 

N
azio

nale P
o

litiche A
ttive d

el 
Lavo

ro
 (A

N
PA

L). N
el p

ro
sieg

uo
 

d
elle analisi, p

er im
p

rese che 
investo

no
 nel g

reen (ovvero
 in 

p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie a 

m
ag

g
io

r risp
arm

io
 energ

etico
 

e/o
 m

ino
r im

p
atto

 am
b

ientale) 
salvo

 d
iversa ind

icazio
ne, si fa 

riferim
ento

 a q
uelle che hanno

 
investito

 tra il 2
0

1
4

-2
0

1
7

 e/o
 

p
reved

o
no

 d
i investire nel 

2
0

1
8

. L’ind
ag

ine ha rig
uard

ato
 

un cam
p

io
ne d

i circa 1
2

0
 m

ila 
unità d

i im
p

rese extra-ag
rico

le 
alm

eno
 un d

ip
end

ente. al netto
 

d
eg

li stud
i p

ro
fessio

nali. 
C

o
ntrariam

ente a q
uanto

 
avveniva nelle ed

izio
ni 

p
assate, q

uand
o

 le im
p

rese 
g

reen venivano
 ind

ivid
uate 

sulla b
ase d

ei p
ro

p
ri 

investim
enti eff

ettuati e/o
 

p
ro

g
ram

m
ati nell’arco

 d
i sette 

anni, nel p
resente vo

lum
e la 

fi
nestra tem

p
o

rale d
i 

riferim
ento

 ha am
p

iezza p
ari a 

cinq
ue anni, co

n rip
ercussio

ni 
sulla co

nfro
ntab

ilità d
ei d

ati

Industria

Industria manifatturiera

Public utilities

Costruzioni

Servizi

Totale

0 50 100 150 200 250 300 350 400

5 10 15 20 25 30 35 4540 50

1
1

3
.8

1
0

7
3

.8
3

0

4
.9

0
0

3
4

.4
3

0

2
3

1
.5

9
0

3
4

5
.3

9
0

2
7

,2

3
0

,7

4
4

,6

2
0

,8
2

3
,9

2
4

,9

Fo
nte: U

nio
ncam

ere

* Im
p

rese co
n alm

eno
 un d

ip
end

ente d
ell’ind

ustria e d
ei servizi che hanno

 investito
 tra il 2

0
1

4
 e il 2

0
1

7
 e/o

 hanno
 p

ro
g

ram
m

ato
 d

i investire 
nel 2

0
1

8
 in p

ro
d

o
tti e tecno

lo
g

ie a m
ag

g
io

r risp
arm

io
 energ

etico
 e/o

 m
ino

r im
p

atto
 am

b
ientale. Tale p

recisazio
ne, salvo

 d
iversa ind

icazio
ne, 

vale p
er tutte le p

arti che seg
uo

no
 fi

no
 alla fi

ne d
el p

resente cap
ito

lo

Fig
. 2

.1
1

Im
p

rese che hanno
 eff

ettuato
 eco

-investim
enti nel p

erio
d

o
 2

0
1

4
-2

0
1

7
 e/o

 investiranno
 

nel 2
0

1
8

 in p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie g

reen* sul to
tale d

elle im
p

rese, p
er setto

re d
i attività

(valo
ri asso

luti e incid
enze p

ercentuali sul to
tale d

elle im
p

rese) 

V
alo

ri asso
lu

ti

In
c

id
e

n
za

Valori assoluti (×1.000)
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Il green si co
nferm

a una leva p
er l’inno

vazio
ne: 

chi ha investito
 in in p

ro
d

o
tti e tecno

lo
g

ie 
g

reen nel triennio
 2

0
1

5
–2

0
1

7
 ha intro

d
o

tto
 

inno
vazio

ni (p
ro

cesso, p
ro

do
tto, o

rganizzative, 
m

arketing
) nel 7

9
%

 d
ei casi co

ntro
 il 4

3
%

 
d

elle im
p

rese che no
n hanno

 eff
ettuato

  
eco

-investim
enti. C

iò
 vale no

n so
lo

 p
er le 

m
ed

ie im
p

rese (il co
nfro

nto
 d

elle q
uo

te  
è 9

4
%

 co
ntro

 8
8

%
), m

a anche p
er le p

icco
le 

im
p

rese m
anifatturiere (7

7
%

 co
ntro

 4
1

%
).
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elle im
p
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G
li investim

enti g
reen nei setto

ri d
i attività

E
ntrand

o
 nel d

ettag
lio

 setto
riale, co

n riferim
ento

 ai d
iversi co

m
p

arti m
anifatturieri, 

i setto
ri che sp

iccano
 p

er le p
iù alte q

uo
te d

i im
p

rese che eff
ettuano

 eco
-investim

enti 
so

no
 il p

etro
lchim

ico, d
o

ve o
ltre q

uattro
 aziend

e su d
ieci (4

2
,8

%
), neg

li ultim
i cinq

ue anni 
co

nsid
erati, ha p

ro
ced

uto, o
 p

revisto
 d

i p
ro

ced
ere q

uest’anno, a investim
enti nel g

reen; 
co

sì co
m

e il setto
re, in p

arte affi
ne, d

ella g
o

m
m

a e p
lastica, d

o
ve il 3

8
,6

%
 d

elle im
p

rese 
p

unta sull’eco
-effi

cienza. Tra g
li altri co

m
p

arti m
anifatturieri, si d

iff
erenzia in p

o
sitivo

 
q

uello
 cartario

 e d
ella stam

p
a, co

n una q
uo

ta d
i investitrici g

reen p
ari al 3

4
,9

%
 e 

p
resentano

 valo
ri sup

erio
ri alla m

ed
ia d

i co
m

p
arto

 anche l’elettro
nica e la m

etallurg
ia 

(3
3

,1
%

 e 3
2

,6
%

, risp
ettivam

ente). G
li altri setto

ri si assestano
 into

rno
 al valo

re m
ed

io, 
co

n l’eccezio
ne d

el tessile, ab
b

ig
liam

ento, p
elli, cuo

io
 e calzature (2

4
,9

%
). 

N
el terziario, so

no
 i servizi finanziari e assicurativi e q

uelli d
i trasp

o
rto

 e lo
g

istica a 
m

o
strare la p

iù alta p
ro

p
ensio

ne ad
 investire nell’eco

-effi
cienza (risp

ettivam
ente, 3

1
,6

%
 

e 2
9

,9
%

), m
a nel seco

nd
o

 caso
 va co

nsid
erato

 anche il relativo
 im

p
atto

 am
b

ientale, 
certam

ente d
i m

ag
g

io
r rilievo. V

alo
ri sup

erio
ri alla m

ed
ia si reg

istrano
 nel co

m
m

ercio
 

(in p
artico

lare in q
uello

 d
i auto

veico
li e m

o
to

cicli, 2
6

,4
%

), co
sì co

m
e nei servizi sanitari 

e d
ell’istruzio

ne. R
ilevante, anche se p

o
co

 al d
i so

tto
 d

ella m
ed

ia, è anche la p
resenza 

d
i im

p
rese investitrici nei setto

ri d
ei servizi d

i allo
g

g
io

 e risto
razio

ne (2
3

,3
%

) e in q
uelli 

avanzati d
i sup

p
o

rto
 alle im

p
rese (2

2
,4

%
). M

ag
g

io
rm

ente d
istanziati (co

n q
uo

te 
co

m
p

rese tra il 1
8

%
 e il 2

1
%

), i servizi o
p

erativi, q
uelli d

ei m
ed

ia e d
ella co

m
unicazio

ne, 
i servizi info

rm
atici e d

elle teleco
m

unicazio
ni e q

uelli culturali.

La tend
enza

 g
re

e
n

 o
rie

n
te

d
 d

elle im
p

rese aum
enta al crescere d

ella d
im

ensio
ne 

aziend
ale, visto

 che le im
p

rese che p
untano

 sug
li eco

-investim
enti so

no
 q

uasi i d
ue terzi 

tra q
uelle co

n p
iù d

i 5
0

0
 d

ip
end

enti e circa un terzo
 nell’am

b
ito

 d
i q

uelle co
n ad

d
etti tra 

2
5

0
 e 4

9
9

, tra 5
0

 e 2
4

9
 e tra 1

0
 e 4

9
 (co

n q
uo

te p
ari, risp

ettivam
ente, al 3

3
,0

%
, al 3

6
,1

%
 

e al 3
2

,4
%

), staccand
o

 nettam
ente il valo

re p
iù b

asso
 reg

istrato
 d

alle im
p

rese m
icro, 

o
ssia co

n m
eno

 d
i 9

 d
ip

end
enti (2

2
,0

%
). Tali d

iff
erenze so

no
 sp

ieg
ate in p

arte, 
chiaram

ente, d
a q

uestio
ni relative alle d

iverse eco
no

m
ie d

i scala; m
a anche d

al fatto
 

che so
no

 so
p

rattutto
 le im

p
rese p

iù g
rand

i a svo
lg

ere attività nei setto
ri a p

iù alto
 

im
p

atto
 am

b
ientale co

m
e l’ind

ustria d
i b

ase, m
o

strand
o

 co
sì una p

iù intensa necessità 
d

i co
ntrarre em

issio
ni e co

nsum
i energ

etici.
A

 livello
 d

i m
acro

 aree è il N
o

rd
 E

st a p
resentare la q

uo
ta d

i im
p

rese che hanno
 investito

 
o

 investiranno
 nel g

reen p
iù elevata (2

6
,5

%
), m

a è p
o

co
 d

istante il valo
re d

elle im
p

rese 
d

el N
o

rd
 O

vest (2
5

,3
%

). S
eg

ue il M
ezzo

g
io

rno
 (2

4
,3

%
) e q

uind
i il C

entro
 Italia (2

3
,7

%
).

3
  P

er eff
ettuare q

uesta analisi 
si d

eve rico
rrere ai d

ati sulle 
p

revisio
ni annuali d

elle 
im

p
rese in m

erito
 alla scelta d

i 
investire o

 m
eno

 in tecno
lo

g
ie 

g
reen. S

i tiene a p
recisare che 

i sud
d

etti d
ati sulle p

revisio
ni 

annuali includ
o

no
 d

i anno
 in 

anno
 tutte le im

p
rese che 

intend
o

no
 investire, e q

uind
i 

anche q
uelle che hanno

 g
ià 

investito
 neg

li anni p
reced

enti, 
m

entre i d
ati p

reced
entem

ente 
utilizzati sulle im

p
rese che 

hanno
 investito

 nel 2
0

1
4

-2
0

1
7

 
e/o

 p
ro

g
ram

m
ato

 d
i investire 

nel 2
0

1
8

 asp
etti che hanno

 
rig

uard
ato

 d
ue d

o
m

and
e 

d
istinte nel q

uestio
nario

 d
i 

rilevazio
ne) co

ntano
 le 

im
p

rese una so
la vo

lta. 
O

cco
rre so

tto
lineare p

o
i che i 

d
ati 2

0
1

7
 e 2

0
1

8
 esclud

o
no

 
d

al cam
p

o
 d

i analisi (a 
num

erato
re e d

eno
m

inato
re) 

g
li stud

i p
ro

fessio
nali co

n 
d

ip
end

enti

5
0

1
0

1
5

2
0

4
5

2
5

3
0

3
5

4
0

In
d

u
stria m

an
ifattu

rie
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A
lim

e
n

tare

Te
ssile, ab

b
ig

l., p
e

lli e
 c

alz.

L
e

g
n

o
 e

 m
o

b
ilio

C
artario

 e
 stam

p
a

C
h

im
ic

a–farm
ac. e

 p
e

tro
l.

G
o

m
m

a e
 p

lastic
a

M
in

e
rali n

o
n

 m
e

tallife
ri

M
e

tallu
rg

ia

M
e

cc
an

ic
a e

 m
e

zzi d
i trasp

o
rto

E
le

ttro
n

ic
a e

 stru
m

. p
re

c
isio

n
e

B
e

n
i c

asa, te
m

p
o

 lib
e
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 e

 altre
 m

an
if.
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p
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 eff
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 eco

-investim
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nel p
erio

d
o

 2
0

1
4

-2
0

1
7

 e/o
 investiranno

 nel 2
0

1
8

 in p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie g

reen 
sul to

tale d
elle im

p
rese, p

er co
m

p
arto

 d
i attività 

%
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S
e

rvizi

C
o

m
m

e
rc

io
 e

 rip
ar. d

i au
to

v. e
 m

o
to

c
ic

li

C
o

m
m

e
rc

io
 all’in

g
ro

sso

C
o

m
m

e
rc

io
 al d

e
ttag

lio

S
e

rvizi d
i allo

g
g

io
 e

 risto
razio

n
e

 e
 tu

ristic
i

S
e

rvizi d
i trasp

o
rto

, lo
g

istic
a e

 m
ag

azz.

S
e

rvizi d
e

i m
e

d
ia e

 d
e

lla co
m

u
n

ic
azio

n
e

S
e

rvizi in
fo

rm
atic

i e
 d

e
lle

 te
le

co
m

u
n

.

S
e

rvizi avan
zati d

i su
p

p
o

rto
 alle

 im
p

re
se

S
e

rvizi fi
n

an
ziari e

 assic
u

rativi

S
e

rvizi o
p

e
rativi alle

 im
p

re
se

 e
 alle

 p
e

rs.

Istru
zio

n
e

 e
 se

rvizi fo
rm

ativi p
rivati

S
e

rvizi san
itari e

 so
c

io
-assist. p

rivati

S
e

rvizi c
u

ltu
rali, sp

o
rt. e

 alle
 p

e
rso

n
e
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p
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nel p
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d
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1
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1
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g
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p
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 d
i attività 

2
3

,9

2
6

,4

2
4

,9

2
5

,3

2
3

,3

2
9

,9

1
9

,7

1
9

,6

2
2

,4

3
1

,6

2
0

,7

2
5

2
5

,5

1
8

,4

5
0

1
0

1
5

2
0

3
0

2
5

%

Fig
. 2

.1
4

3
5

To
tale

N
o

rd
 O

ve
st

N
o

rd
 E

st

C
e

n
tro

S
u

d
 e

 Iso
le

1
–9

 d
ip

e
n

d
e

n
ti

1
0

–4
9

 d
ip

e
n

d
e

n
ti

5
0

–2
4

9
 d

ip
e

n
d

e
n

ti

2
5

0
–4

9
9

 d
ip

e
n

d
e

n
ti

5
0

0
 d

ip
e

n
d

e
n

ti e
 o

ltre

Fo
nte: U

nio
ncam

ere

Incid
enza p

ercentuale d
elle im

p
rese che hanno

 eff
ettuato

 eco
-investim

enti 
nel p

erio
d

o
 2

0
1

4
-2

0
1

7
 e/o

 investiranno
 nel 2

0
1

8
 in p

ro
d

o
tti e tecno

lo
g

ie g
reen 

sul to
tale d

elle im
p

rese, p
er rip

artizio
ne territo

riale e classe d
im

ensio
nale

1
0

0
2

0
4

0
3

0
5

0
6

0
7

0
%

Fig
. 2

.1
5

2
4

,9

2
5

,3

2
6

,5

2
3

,7

2
4

,3

2
2

3
2

,4

3
6

,1

3
3

6
2

,8



7
8

7
9

N
U

M
E

R
I D

I G
R

E
E

N
IT

A
LY

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

2
.2

.3
 

La g
eo

g
rafia d

elle im
p

rese g
reen

In term
ini asso

luti la m
ag

g
io

r p
arte d

elle im
p

rese che hanno
 eff

ettuato
 eco

-investim
enti 

nel p
erio

d
o

 2
0

1
4

-2
0

1
7

 e/o
 investiranno

 nel 2
0

1
8

 in p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie g

reen 
si co

llo
ca in reg

io
ni d

el N
o

rd
: la Lo

m
b

ard
ia in

 p
rim

is è l’area co
n il p

iù alto
 num

ero
 

d
i im

p
rese eco

-investitrici nel p
erio

d
o

 co
nsid

erato, q
uasi 6

2
.0

0
0

, il 1
7

,8
%

 d
el to

tale 
nazio

nale. S
eg

ue nella g
rad

uato
ria il V

eneto, co
n q

uasi 3
5

.0
0

0
 unità, che co

ncentra 
il 1

0
,1

%
 d

elle investitrici g
reen d

el P
aese e tre reg

io
ni co

n valo
ri sup

erio
ri a 2

5
 m

ila 
im

p
rese investitrici g

reen: nell’o
rd

ine Lazio, E
m

ilia-R
o

m
ag

na e C
am

p
ania.

I valo
ri asso

luti no
n restituisco

no
 p

erò
 ind

icazio
ni su q

uale sia la “p
ro

p
ensio

ne g
reen” 

d
ei territo

ri, m
o

tivo
 p

er cui è necessario
 rico

rrere all’incid
enza, all’interno

 d
i ciascun 

territo
rio, d

elle im
p

rese che investo
no

 in tecno
lo

g
ie g

reen sul to
tale d

elle unità 
p

ro
d

uttive d
ello

 stesso
 territo

rio. In q
uesta seco

nd
a classifica, che risente p

erò
 d

ella 
co

nsistenza d
el d

eno
m

inato
re (il to

tale d
elle im

p
rese) o

ltre che d
el num

erato
re (le 

im
p

rese investitrici g
reen), p

resentano
 valo

ri elevati reg
io

ni d
el S

ud
 co

m
e la C

alab
ria, 

la B
asilicata, il M

o
lise e la S

ard
eg

na (tutte co
n q

uo
te co

m
p

rese tra il 2
6

%
 e il 2

9
%

), 
m

a anche reg
io

ni d
el N

o
rd

 E
st co

m
e Trentino

-A
lto

 A
d

ig
e (p

rim
a co

n il q
uasi il 2

9
%

), 
V

eneto
 e Friuli V

enezia G
iulia; terzo

 il P
iem

o
nte, co

n una q
uo

ta d
i im

p
rese g

reen sul 
to

tale p
ari al 2

6
,8

%
.

L
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A
 livello
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ro

vinciale, in term
ini asso

luti, R
o

m
a e M

ilano
 g

uid
ano

 la g
rad

uato
ria staccand

o
 

nettam
ente le altre p

ro
vince italiane g

razie alla p
resenza, risp

ettivam
ente, d

i q
uasi 

2
5

.1
0

0
 e o

ltre 2
1

.5
0

0
 im

p
rese che investo

no
 in tecno

lo
g

ie g
reen (insiem

e le d
ue 

p
ro

vince racco
lg

o
no

 q
uasi il 1

4
%

 d
elle im

p
rese eco

-investitrici d
el P

aese). In terza 
p

o
sizio

ne si co
llo

ca To
rino, co

n q
uasi 1

4
.4

0
0

 im
p

rese che hanno
 eff

ettuato
 eco

-
investim

enti nel p
erio

d
o

 2
0

1
4

-2
0

1
7

 e/o
 investiranno

 nel 2
0

1
8

 in p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie 

g
reen. S

eg
uo

no
 co

n co
nsistenze rilevanti N

ap
o

li, co
n o

ltre 1
2

.6
0

0
 im

p
rese eco

-
investitrici e B

ari, co
n o

ltre 9
.6

0
0

.
Tra q

ueste p
ro

vince a elevata co
nsistenza d

i im
p

rese eco
-investitrici sp

icca la 
p

ro
p

ensio
ne al g

reen d
elle aziend

e d
i To

rino, B
o

lzano, V
icenza e B

o
lo

g
na e, leg

g
erm

ente 
d

istaccata, Treviso, d
o

ve la q
uo

ta sfio
ra o

 sup
era il valo

re d
el 3

0
%

 d
el to

tale d
elle 

im
p

rese extra-ag
rico

le co
n d

ip
end

enti.
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ere
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 d
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p
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erio
d

o
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0
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4
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0
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 nel 2

0
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 in p

ro
d

o
tti e tecno

lo
g

ie g
reen
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ri asso

luti e incid
enza p

ercentuale d
elle im

p
rese g

reen sul to
tale d

elle im
p

rese d
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vincia)
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D
istrib
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elle im
p
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d
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0

1
7

 e/o
 investiranno

 nel 2
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g
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d
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p
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g
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p
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p
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G
reen eco

no
m

y e co
m

p
etitività 

La g
reen eco

no
m

y si è o
ram

ai aff
erm

ata co
m

e d
river d

ello
 svilup

p
o. La p

rim
a m

o
tivazio

ne 
che sp

ing
e le im

p
rese ad

 investire nella so
stenib

ilità è q
uella d

i aum
entare la 

co
m

p
etitività aziend

ale (seg
nalata d

al 2
7

%
 d

elle im
p

rese
4) sup

erand
o

 q
uella strettam

ente 
relativa al risp

etto
 d

elle reg
o

le (2
3

%
). 

Infatti, le im
p

rese che hanno
 investito

 in p
ro

d
o

tti e tecno
lo

g
ie g

reen nel triennio
 2

0
1

5
-

2
0

1
7

 hanno
 reg

istrato
 p

erfo
rm

ance eco
no

m
iche m

ig
lio

ri sia nei d
ati d

i co
nsuntivo

 che 
in q

uelli p
revisio

nali 5. B
asti p

ensare che un aum
ento

 d
el fatturato

 nel 2
0

1
7

 ha co
invo

lto
il 3

2
%

 d
elle im

p
rese investitrici nel g

reen co
ntro

 il 2
4

%
 nel caso

 d
i q

uelle no
n investitrici. 

A
nche nelle p

revisio
ni p

er il 2
0

1
8

 tale d
ivario

 si co
nferm

a (2
7

%
 co

ntro
 2

2
%

). N
el cam

p
o

 
d

ella co
m

p
etitività, i m

ercati internazio
nali rap

p
resentano

 un im
p

o
rtante test p

erché 
richied

o
no

 alle im
p

rese un co
stante up

g
rad

ing
 d

i inno
vazio

ne e q
ualità. A

nche d
a q

uesto
 

p
unto

 d
i vista si co

nferm
a la sp

inta d
ella g

reen eco
no

m
y, co

nsid
erand

o
 che le im

p
rese 

che hanno
 seg

nalato
 un aum

ento
 d

ell’exp
o

rt nel 2
0

1
7

 so
no

 il 3
4

%
 fra q

uelle che hanno
 

investito
 nel g

reen co
ntro

 il p
iù rid

o
tto

 2
7

%
 relativo

 al caso
 d

i q
uelle che no

n hanno
 

investito
: un vantag

g
io

 co
m

p
etitivo

 che si co
nferm

a anche p
er le p

revisio
ni al 2

0
1

8
 (3

2
%

 
co

ntro
 2

6
%

) 6.
Q

uesta crescita p
ro

d
uttiva che riesce ad

 im
p

rim
ere la g

reen eco
no

m
y si riflette 

p
o

sitivam
ente anche in cam

p
o

 o
ccup

azio
nale, p

erché le im
p

rese che hanno
 investito

 
nella so

stenib
ilità am

b
ientale d

ichiarano
 p

iù d
iff

usam
ente un aum

ento
 d

ell’o
ccup

azio
ne 

sia co
n riferim

ento
 al 2

0
1

7
 (2

8
%

 co
ntro

 2
1

%
) che al 2

0
1

8
 (2

3
%

 co
ntro

 1
4

%
).

4
  I d

ati p
resenti in q

uesto
 

p
arag

rafo
 so

no
 tratti d

ai 
risultati d

i un’ind
ag

ine 
U

nio
ncam

ere svo
lta nella 

p
rim

a m
et

 d
el 2

0
1

8
 su un 

cam
p

io
ne d

i 3
.0

0
7

 im
p

rese 
m

anifatturiere d
a 5

 a 4
9

9
 

ad
d

etti, statisticam
ente 

rap
p

resentativo
 d

ell’universo
 

fo
rm

ato
 d

a 5
4

.0
0

0
 unit

5
  P

er un’analisi sulle relazio
ni 

tra investim
enti g

reen e 
p

erfo
rm

ance a livello
 d

i 
im

p
resa, cfr. A

m
b

ec S
., 

Lano
ie P. 2

0
0

8
. D

o
es It P

ay 
to
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, A

c
a

d
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m
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M
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n
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g
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m
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n
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p
e

c
tiv

e
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6
  P
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p
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nto
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A
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1
3
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La g
reen eco

no
m

y co
nsente alle im

p
rese d

i rag
g

iung
ere risultati eco

no
m

ici m
ig

lio
ri 

g
razie ad

 un nuo
vo

 rinno
vam

ento
 aziend

ale che im
p

atta no
n so

lo
 sulla rid

uzio
ne d

ei co
sti 

aziend
ali p

er via d
ella m

ig
lio

re effi
cienza energ

etica, m
a anche sul m

ig
lio

ram
ento

 d
ei 

p
ro

d
o

tti, sull’aum
ento

 d
ella p

ro
d

uttività
7 e sull’acq

uisizio
ne d

i nuo
vi clienti e ing

resso
 in 

nuo
vi m

ercati. 

La g
reen eco

no
m

y riesce ad
 esp

rim
ere tutta q

uesta p
o

tenzialità g
razie anche alla sua 

fo
rte co

nnessio
ne co

n l’inno
vazio

ne
8, p

erché le im
p

rese che hanno
 realizzato

 
investim

enti g
reen d

im
o

strano
 anche una m

ag
g

io
re p

ro
p

ensio
ne all’inno

vazio
ne risp

etto
 

a q
uelle no

n investitrici nel g
reen (7

9
%

 co
ntro

 4
3

%
), anche g

razie ad
 un m

ag
g

io
r rico

rso
 

a fo
rza lavo

ro
 p

iù istruita (il 4
3

%
 d

elle im
p

rese investitrici nel g
reen ha laureati co

ntro
 il 

2
3

%
 nel caso

 d
i q

uelle no
n investitrici). Q

uesta sp
inta all’inno

vazio
ne em

erg
e so

p
rattutto

 
co

n riferim
ento

 alle p
icco

le im
p

rese (7
7

%
 co

ntro
 4

1
%

) risp
etto

 alle m
ed

ie im
p

rese (9
4

%
 

co
ntro

 8
8

%
), a d

im
o

strazio
ne d

i co
m

e la g
reen eco

no
m

y p
o

ssa essere un d
river p

er la 
sp

inta inno
vativa alla p

icco
la im

p
rend

ito
rialità.

Q
uesto

 stretto
 leg

am
e tra inno

vazio
ne e g

reen eco
no

m
y tro

va co
nferm

a anche 
o

sservand
o

 i rap
p

o
rti d

elle im
p

rese co
n Ind

ustria 4
.0

 (recentem
ente rino

m
inata in 

“Im
p

resa 4
.0

”), p
erché tale p

ro
g

ram
m

a p
uò

 essere un’o
ccasio

ne d
i riq

ualificazio
ne 

inno
vativa, anche in chiave am

b
ientale, d

el sistem
a eco

no
m

ico
9. N

o
n a caso, m

entre tra 
le im

p
rese investitrici nel g

reen il 2
6

%
 ha g

ià ad
o

ttato
 o

 sta p
o

rtand
o

 avanti p
ro

g
etti p

er 
ad

o
ttare m

isure leg
ate al p

ro
g

ram
m

a Im
p

resa 4
.0

, tra q
uelle no

n investitrici nella 
so

stenib
ilità am

b
ientale tale q

uo
ta si ferm

a all’1
1

%
.

M
a la fo

rza d
ella g

reen eco
no

m
y no

n risied
e so

lo
 nelle p

erfo
rm

ance eco
no

m
iche e 

inno
vazio

ne, m
a anche nel leg

am
e co

n il territo
rio. Le im

p
rese che p

untano
 sul g

reen 
so

no
 p

iù leg
ate alla trad

izio
ne p

ro
d

uttiva d
el territo

rio
 risp

etto
 alle altre (7

5
%

 co
ntro

 
6

8
%

) co
nferm

and
o

 co
m

e la q
ualità d

el m
ad

e in Italy p
assi anche d

al fro
nte d

ella 
so

stenib
ilità am

b
ientale.

Ino
ltre, un altro

 im
p

o
rtante leg

am
e è q

uello
 co

n il m
o

nd
o

 d
ella cultura, co

nsid
erand

o
 che 

il 3
5

%
 d

elle im
p

rese che investe nella so
stenib

ilità am
b

ientale ha leg
am

i co
n la cultura, 

co
ntro

 il 1
7

%
 nel caso

 d
elle im

p
rese no

n investitrici. U
na evid

enza che vale sia p
er le 

m
ed

ie im
p

rese che p
er le p

icco
le, a testim

o
nianza d

i una relazio
nalità viva che va in p

arte 
al d

i là d
elle d

iff
erenze in term

ini d
i d

isp
o

nib
ilità eco

no
m

iche, anche se tra le im
p

rese d
i 

m
ag

g
io

re d
im

ensio
ne i leg

am
i so

no
 un p

o
’ p

iù intensi.

Infine, la g
reen eco

no
m

y m
o

stra una fo
rte relazio

nalità anche co
n il tem

a d
ella co

esio
ne, 

p
erché la m

ag
g

io
r p

arte d
elle im

p
rese co

esive
1

0, cio
è q

uelle che investo
no

 nel 
b

enessere eco
no

m
ico

 e so
ciale d

ei p
ro

p
ri lavo

rato
ri e d

ella co
m

unità d
i ap

p
artenenza 

relazio
nand

o
si co

n g
li atto

ri d
el territo

rio
 (altre im

p
rese, stakeho

ld
er, o

rg
anizzazio

ni no
n 

p
ro

fit, ecc.), hanno
 investito

 nella so
stenib

ilità am
b

ientale (6
0

%
).

7
  P

er ap
p

ro
fo

nd
im

enti 
em

p
irici sul caso

 italiano, cfr. 
A

nto
nietti R

., 
arzucchi A

. 
2

0
1

4
. E

n
v

iro
n

m
e

n
ta

l 

investm
ents and

 fi
rm

’s 
p

ro
d

u
c

tiv
ity

: a
 c

lo
s

e
r lo

o
k, 

S
E

E
D

S
 W

o
rking

 P
ap

er 
1

/2
0

1
4

. S
ul tem

a d
ella 

p
ro

d
uttivit

, ved
i anche 

D
 2

0
1

4
. G

reen G
ro

w
th

 
E
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P
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d
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g
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E
C
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O
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C
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8
  

lassen R
.D
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0

0
0
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E

xp
lo

ring
 the linkag

e 
b

etw
een investm

ent in 
m

anufacturing
 and

 
enviro

nm
ental techno

lo
g

ies, 
In

te
rn

a
tio

n
a

l J
o

u
rn

a
l o

f 

O
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uesta tip
o

lo
g

ia 
co

ntrattuale interessa circa una assunzio
ne p

revista su d
ieci sia nel caso

 d
elle 

p
ro

fessio
ni “verd

i”, che d
elle altre fig

ure p
ro

fessio
nali. 

La d
o

m
and

a d
i g

reen jo
b

s si d
iff

erenzia, ino
ltre, p

er un p
iù elevato

 livello
 d

ei tito
li d

i stud
io

 
richiesti, d

al m
o

m
ento

 che o
ltre un terzo

 d
elle p

revisio
ni d

i nuo
vi co

ntratti p
er g

reen jo
b

s 
rig

uard
a laureati, co

ntro
 p

o
co

 m
eno

 d
el 1

0
%

 nel caso
 d

elle altre fig
ure p

ro
fessio

nali. 
C

iò
 co

nferm
a co

m
e la g

reen eco
no

m
y, vista d

al lato
 d

el lavo
ro, sia fo

rtem
ente p

o
rtatrice 

d
i co

no
scenze elevate, utili p

er l’up
g

rad
ing

 co
m

p
etitivo

 d
el sistem

a eco
no

m
ico. 

D
alle fig

ure g
reen le im

p
rese si asp

ettano
 no

n so
lo

 fo
rm

azio
ne p

iù elevata, m
a anche 

una p
iù ricca esp

erienza sp
ecifica nella p

ro
fessio

ne, richiesta a o
ltre il 3

0
%

 d
ei co

ntratti 
p

er g
reen jo

b
s p

revisti in entrata, co
ntro

 q
uasi il 1

6
%

 alle altre fig
ure. U

n d
ivario

 che no
n 

em
erg

e risp
etto

 all’esp
erienza nel setto

re, che, anzi, viene m
ag

g
io

rm
ente richiesta 

nell’am
b

ito
 d

elle altre p
ro

fessio
ni.

C
iò

 che d
isting

ue i g
reen jo

b
s d

alle altre fig
ure è invece il fatto

 che essi so
no

 p
iù d

iffi
cili 

d
a rep

erire seco
nd

o
 le im

p
rese: la d

iffi
co

ltà d
i rep

erim
ento

 sfio
ra il 3

9
%

 p
er essi, co

ntro
 

p
o

co
 p

iù d
el 2

2
%

 nel caso
 d

elle p
ro

fessio
ni no

n g
reen. In p

arte tale feno
m

eno
 sem

b
ra 

essere anche il risultato
 d

elle m
ag

g
io

ri asp
ettative che le im

p
rese hanno

 risp
etto

 ai 
g

reen jo
b

s, nell’am
b

ito
 d

ei q
uali è fo

nd
am

entale tro
vare un m

ix d
i p

rep
arazio

ne d
i b

ase, 
co

m
p

etenza ed
 esp

erienza.
M

eno
 m

arcate, infine, le d
iff

erenze tra le p
ro

fessio
ni g

reen e il risp
ettivo

 riferim
ento

 
co

ntro
fattuale, d

al p
unto

 d
i vista d

ell’età, co
n una richiesta d

i so
g

g
etti und

er 3
0

 che in 
entram

b
i i casi si attesta a p

iù d
i un terzo

 d
el to

tale d
el fab

b
iso

g
no

 p
ro

fessio
nale 

esp
resso

 d
alle im

p
rese p

er il 2
0

1
8

.
N

ell’attuale scenario
 eco

no
m

ico, in un q
uad

ro
 d

i crescente terziarizzazio
ne 

d
ell’eco

no
m

ia e d
i p

ro
fo

nd
e trasfo

rm
azio

ni d
ei luo

g
hi e m

eto
d

i d
i lavo

ro, d
iventano

 
sem

p
re p

iù im
p

o
rtanti no

n so
lo

 le sp
ecifiche co

no
scenze leg

ate alla p
ro

fessio
ne m

a 
anche tutta una serie d

i so
ft skills ind

isp
ensab

ili p
er avere m

ag
g

io
r chance d

i im
p

ieg
o

 
e p

iù elevati livelli d
i crescita e p

ro
d

uttività. 
A

nalizzand
o

 le sing
o

le co
m

p
etenze trasversali, si sco

p
re co

m
e q

ueste siano
 ritenute 

1
3

  I d
ati q

uantitativi sulle 
assunzio

ni d
i g

reen jo
b

s 
p

resentati e le relative 
incid

enze d
ei feno

m
eni no

n 
so

no
 d

a rico
lleg

arsi a 
co

nsistenze rico
nd

ucib
ili a 

ind
ivid

ui, ovvero
 a o

ccup
ati, 

q
uanto

 a co
ntratti d

i 
attivazio

ne p
revista (co

n 
d

urata sup
erio

re a 2
0

 g
g

. 
am

p
liand

o
 il co

ncetto
 d

i 
entrate e d

elle relative 
caratteristiche anche ai 

ussi 
d

i co
llab

o
rato

ri, interinali e 
altri lavo

rato
ri no

n alle 
d

ip
end

enze, in ag
g

iunta alle 
assunzio

ni d
ei so

li lavo
rato

ri 
d

ip
end

enti, co
n co

nsistenze 
che p

reved
o

no
 p

ertanto
 la 

p
o

ssib
ilità d

i attrib
uzio

ne d
i 

p
iù co

ntratti alla stessa 
p

erso
na. 

Le p
rincip

ali caratteristiche d
ei co

ntratti relativi a g
reen jo

b
s la cui attivazio

ne è p
revista 

d
alle im

p
rese nel 2

0
1

8
, a co

nfro
nto

 co
n le altre fig

ure p
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nali (incid

enze p
ercentuali 

sul to
tale d

elle assunzio
ni p

er tip
o

lo
g

ia d
i fig

ura)
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0
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d
alle im

p
rese m

o
lto

 im
p

o
rtanti in m

aniera sistem
aticam

ente p
iù freq

uente q
uand

o
 si 

tro
vano

 ad
 assum

ere g
reen jo

b
s. B

asti p
ensare, ad

 esem
p

io, alla flessib
ilità e 

all’ad
attam

ento, attitud
ini ritenute m

o
lto

 im
p

o
rtanti p

er q
uasi il 7

8
%

 d
elle assunzio

ni d
i 

g
reen jo

b
s, co

ntro
 m

eno
 d

el 6
2

%
 nel caso

 d
elle altre fig

ure p
ro

fessio
nali, no

n fo
sse altro

 
p

er il co
stante ag

g
io

rnam
ento

 che tali fig
ure sp

esso
 d

evo
no

 seg
uire p

er co
niug

are al 
m

eg
lio

 p
ro

d
uttività e so

stenib
ilità. A

ltra co
m

p
etenza p

artico
larm

ente richiesta nel caso
 

d
ei g

reen jo
b

s (seg
natam

ente, a q
uasi il 6

9
%

 d
elle entrate p

ro
g

ram
m

ate), e sem
p

re in 
m

isura m
ag

g
io

re risp
etto

 alle altre fig
ure, è la cap

acità d
i lavo

rare in g
rup

p
o. P

iutto
sto

 
d

eterm
inanti p

er le fig
ure “verd

i” so
no

 anche la cap
acità d

i riso
lvere p

ro
b

lem
i —

 vuo
i 

anche p
er il fatto

 che le p
ro

fessio
nalità g

reen tend
o

no
 m

ag
g

io
rm

ente a rico
p

rire ruo
li 

strateg
ici e lavo

rare in aree p
iù strettam

ente leg
ate allo

 svilup
p

o
 d

ell’aziend
a —

 assiem
e 

alla cap
acità d

i lavo
rare in auto

no
m

ia, risp
etto

 alle q
uali la richiesta d

elle im
p

rese è p
ari a 

circa sei assunzio
ni (d

i g
reen jo

b
s) su d

ieci. Infine, p
er circa il 4

8
%

 d
elle p

ro
fessio

ni 
“verd

i” p
ro

g
ram

m
ate in entrata è im

p
o

rtante il p
o

ssesso
 d

ella cap
acità co

m
unicativa 

scritta e o
rale, che sem

b
ra leg

arsi p
er g

ran p
arte al vo

lto
 d

ella g
reen eco

no
m

y co
lleg

ato
 

al m
arketing

.
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G
eo

g
rafia d

ei g
reen jo

b
s

Tra le reg
io

ni italiane sp
icca p

er richiesta d
i g

reen jo
b

s la Lo
m

b
ard

ia, co
n 1

2
3

.3
8

0
 

co
ntratti relativi a g

reen jo
b

s la cui attivazio
ne è p

revista d
alle im

p
rese nel 2

0
1

8
, p

ari 
al 2

6
,1

%
 d

el to
tale nazio

nale. S
eg

uo
no

 a d
istanza l’E

m
ilia R

o
m

ag
na e il Lazio, entram

b
e 

co
n circa 4

5
.5

0
0

 nuo
vi co

ntratti e q
uo

ta d
i p

o
co

 inferio
re al 1

0
%

 e il V
eneto, co

n q
uasi 

4
3

.0
0

0
 co

ntratti (9
,0

%
). A

l q
uinto

 p
o

sto
 si co

llo
ca un’altra reg

io
ne d

el N
o

rd
, il P

iem
o

nte, 
d

o
ve la d

o
m

and
a d

i g
reen jo

b
s è p

ari a q
uasi 3

9
.0

0
0

 nuo
vi co

ntratti (8
,2

%
). La p

rim
a 

reg
io

ne m
erid

io
nale che si inco

ntra nella g
rad

uato
ria è la C

am
p

ania, al sesto
 p

o
sto, 

d
o

ve si sfio
rano

 le 2
9

.5
0

0
 unità (6

,2
%

). S
i co

ntano
 o

ltre 2
0

.0
0

0
 nuo

vi co
ntratti anche 

in To
scana (5

,0
%

) e P
ug

lia (4
,4

%
), m

entre in S
icilia (4

,2
%

), q
uesta so

g
lia no

n viene 
rag

g
iunta che p

er p
o

che unità.
In term

ini d
i incid

enza d
i g

reen jo
b

s sul to
tale d

elle fig
ure p

ro
fessio

nali richieste, è il N
o

rd
 

O
vest ad

 em
erg

ere (m
ed

ia d
i rip

artizio
ne p

ari a q
uasi il 1

3
%

), co
n Lo

m
b

ard
ia (1

3
,3

%
) 

e P
iem

o
nte (1

2
,7

%
) ad

 o
ccup

are le p
rim

e d
ue p

o
sizio

ni d
ella relativa g

rad
uato

ria 
reg

io
nale. S

ul g
rad

ino
 p

iù b
asso

 d
el p

o
d

io
 tro

viam
o

 una reg
io

ne m
erid

io
nale: la 

B
asilicata, che, co

n una q
uo

ta p
ari al 1

2
,6

%
, m

o
stra una p

ro
p

ensio
ne verso

 l’assunzio
ne 

d
i g

reen jo
b

s sig
nificativam

ente sup
erio

re sia a q
uella d

ella p
rim

a reg
io

ne d
el N

o
rd

 E
st 

in classifica, il Friuli V
enezia G

iulia (1
1

,2
%

), sia a q
uella d

el Lazio
 (1

0
,7

%
). P

erfettam
ente 

in linea co
n il 1

0
,4

%
 nazio

nale è il d
ato

 d
ell’E

m
ilia R

o
m

ag
na, m

entre tutte le altre reg
io

ni 
m

o
strano

 incid
enze d

i g
reen jo

b
s risp

etto
 al to

tale d
elle fig

ure p
ro

fessio
nali p

reviste 
in nuo

vi co
ntratti p

er il 2
0

1
8

 al d
i so

tto
 d

ello
 stand

ard
 nazio

nale.

La g
rad

uato
ria p

ro
vinciale p

er num
ero

sità asso
luta d

i nuo
vi co

ntratti p
er g

reen jo
b

s 
risp

ecchia q
uanto

 risco
ntrato

 a livello
 reg

io
nale. A

d
 o

ccup
are le p

rim
e venti p

o
sizio

ni 
so

no, infatti, q
uasi tutte p

ro
vince settentrio

nali. S
cend

end
o

 nel d
ettag

lio, M
ilano

 o
ccup

a 
il p

rim
o

 p
o

sto
 co

n circa 6
3

.2
0

0
 unità (racco

g
liend

o
 il 1

3
,4

%
 d

ella d
o

m
and

a co
m

p
lessiva 

nazio
nale d

i fig
ure g

reen), seg
uita d

a un’altra g
rand

e realtà, R
o

m
a, d

o
ve la richiesta d

i 
g

reen jo
b

s rag
g

iung
e q

uasi le 3
7

.6
0

0
 nuo

ve attivazio
ni (il 7

,9
%

 d
el to

tale nazio
nale). 

A
l terzo

 p
o

sto
 si co

llo
ca la p

ro
vincia d

i To
rino, co

n q
uasi 2

3
.5

0
0

 nuo
vi co

ntratti (5
,0

%
) 

e al q
uarto

 N
ap

o
li, co

n q
uasi 1

6
.8

0
0

 co
ntratti. S

i p
o

sizio
nano

 nella
 to

p
 te

n d
ella 

classifica anche B
rescia, B

o
lo

g
na e B

erg
am

o, d
o

ve la d
o

m
and

a d
i g

reen jo
b

s sup
era 

sem
p

re e ab
b

o
nd

antem
ente le 1

0
.0

0
0

 unità.

In term
ini d

i incid
enza d

i fig
ure p

ro
fessio

nali g
reen sul to

tale d
i q

uelle p
reviste in entrata 

nel 2
0

1
8

, la testa d
ella classifica includ

e so
lo

 p
ro

vince d
el N

o
rd

: M
ilano, in p

rim
a 

p
o

sizio
ne, co

n un 1
5

,2
%

, seg
uita d

a To
rino

 (1
4

,5
%

), M
o

nza (1
3

,9
%

), B
erg

am
o

 (1
3

,4
%

) 
e B

rescia (1
2

,8
%

). P
er la C

ap
itale si rileva una q

uo
ta d

i fig
ure p

ro
fessio

nali g
reen sul 

to
tale d

i q
uelle p

reviste in entrata p
er nuo

vi co
ntratti nel 2

0
1

8
 p

ari a 1
1

,0
%

, m
entre p

er 
N

ap
o

li si reg
istra un livello

 d
el 9

,8
%

.
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sità asso

luta d
i co

ntratti relativi a g
reen jo

b
s 

la cui attivazio
ne è p

revista d
alle im

p
rese nel 2

0
1

8
  e relativa incid

enza sul to
tale 

d
elle assunzio

ni d
ell'Italia e d

ella p
ro

vincia (valo
ri asso

luti e p
ercentuali) 
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G
reen jo

b
s co

m
e leva p

er l’inno
vazio

ne e la co
m

p
etitività

L’analisi d
ella d

istrib
uzio

ne d
ei nuo

vi co
ntratti relativi a g

reen jo
b

s la cui attivazio
ne 

è p
revista d

alle im
p

rese nel 2
0

1
8

 p
er d

ip
end

enti p
er area aziend

ale, ad
o

ttand
o

 
la d

istinzio
ne tra fig

ure g
reen e altre fig

ure p
ro

fessio
nali, co

nferm
a il leg

am
e tra g

reen 
eco

no
m

y e inno
vazio

ne, e q
uind

i co
m

p
etitività. D

ei nuo
vi co

ntratti p
er d

ip
end

enti 
p

revisti nell’area p
ro

g
ettazio

ne e ricerca e svilup
p

o, infatti, b
en il 6

3
,5

%
 so

no
 g

reen jo
b

s.

A
 tal p

ro
p

o
sito

 è interessante o
sservare anche co

m
e tra le entrate p

reviste d
i g

reen 
jo

b
s sia p

iù freq
uente l’im

m
issio

ne d
i nuo

ve co
m

p
etenze e p

ro
fili p

ro
fessio

nali cap
aci 

d
i incentivare nuo

vi p
erco

rsi d
i svilup

p
o, funzio

nali al p
o

tenziam
ento

 d
ella co

m
p

etitività 
futura. Tra le fig

ure g
reen che le im

p
rese hanno

 p
ro

g
ram

m
ato

 d
i assum

ere attraverso
 

nuo
vi co

ntratti nel 2
0

1
8

, d
ifatti, il 2

0
,6

%
 so

no
 fig

ure no
n in so

stituzio
ne e no

n p
resenti 

nell’aziend
a (il valo

re relativo
 alle altre fig

ure p
ro

fessio
nali è p

ari a 1
7

,2
%

).
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8
  p

er d
ip

end
enti in ciascuna area aziend

ale d
i inserim

ento
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reen jo

b
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A
lcune p

ro
fessio

ni a m
ag

g
io

r svilup
p

o
 d

i co
m

p
etenze g

reen

U
na d

elle no
vità che em

erg
o

no
 d

alle ultim
e ind

ag
ini d

el S
istem

a E
xcelsio

r è che l’attitud
ine 

al risp
arm

io
 energ

etico
 e alla so

stenib
ilità am

b
ientale si è rivelata co

m
e la co

m
p

etenza 
p

iù richiesta d
alle im

p
rese sub

ito
 d

o
p

o
 le co

sid
d

ette so
ft skills. E

ssa si p
o

sizio
na p

rim
a 

d
ella cap

acità co
m

unicative scritte e o
rali in ling

ua italiana e d
i q

uelle straniere e p
ersino

 
p

rim
a d

elle co
m

p
etenze d

ig
itali e d

ella co
no

scenza d
eg

li strum
enti p

er la co
m

unicazio
ne 

visiva e m
ultim

ed
iale. D

elle 4
.0

9
2

.5
0

0
 entrate p

reviste nel m
ercato

 d
el lavo

ro
 nel 2

0
1

7
 

p
er b

en il 7
6

,8
%

, cio
è 3

.1
4

3
.1

9
0

 unità, la co
m

p
etenza g

reen è co
nsid

erata una co
m

p
etenza 

necessaria p
er svo

lg
ere la p

ro
p

ria p
ro

fessio
ne, e p

er un 3
6

,8
%

, vale a d
ire 1

.5
0

6
.6

9
0

 
unità, il g

rad
o

 d
i im

p
o

rtanza d
i q

uesta co
m

p
etenza è co

nsid
erato

 ad
d

irittura m
ed

io
-alto

14.
In q

uesto
 co

ntesto
 em

erg
o

no
 d

ieci “m
acro

categ
o

rie” p
ro

fessio
nali p

er le q
uali l’attitud

ine 
al risp

arm
io

 energ
etico

 e la sensib
ilità alla rid

uzio
ne d

ell’im
p

atto
 am

b
ientale d

elle attività 
aziend

ali rivesto
no

 co
n un g

rad
o

 elevato
 d

i im
p

o
rtanza (%

 sul to
tale d

elle entrate) 1
5.

A
ll’interno

 d
i q

ueste categ
o

rie ab
b

iano
 ind

ivid
uato

 d
ieci fig

ure p
ro

fessio
nali d

el tutto
 

inno
vative o

 che hanno
 sub

ito
 un p

ro
cesso

 d
i rinno

vam
ento

 co
n l’intro

d
uzio

ne d
i nuo

ve 
co

m
p

etenze o
 il so

stanziale ag
g

io
rnam

ento
 d

i q
uelle esistenti. A

lcune d
i q

ueste, p
er 

altro, erano
 g

ià em
erse nel co

rso
 d

i p
reced

enti ind
ag

ini e citate nelle p
reced

enti ed
izio

ni 
d

i G
reenitaly, tuttavia è necessario

 so
tto

lineare co
m

e co
l tem

p
o

 tend
ano

 ad
 assum

ere 
carattere sem

p
re p

iù so
lid

o
 e m

eno
 o

ccasio
nale, p

resentand
o

si no
n p

iù co
m

e no
vità d

i 
un m

ercato
 d

el lavo
ro

 em
erg

ente m
a co

m
e co

m
p

etenze co
nso

lid
ate. A

nche se no
n 

m
ancano

 so
p

rese, co
m

e q
uella rap

p
resentata d

all’ed
ucato

re am
b

ientale p
er l’infanzia, 

p
ro

fessio
ne d

i carattere um
anistico

 a fianco
 d

i un m
ercato

 d
el lavo

ro
 g

reen o
rientato

 alle 
p

ro
fessio

ni tecniche.

1
. Installato

re d
i reti elettriche a m

ig
lio

re effi
cienza

La richiesta d
i p

ro
fessio

nalità p
artico

larm
ente q

ualificate in fatto
 d

i effi
cienza energ

etica 
co

m
p

o
rta un’attenzio

ne e una fo
rm

azio
ne p

iù p
ro

filata su q
uesti asp

etti risp
etto

 ad
 un 

tem
p

o. A
nche i p

layer energ
etici p

iù im
p

o
rtanti a livello

 nazio
nale so

no
 im

p
eg

nati ad
 una 

riq
ualificazio

ne d
ella p

ro
p

rio
 rete d

i trasm
issio

ne e o
cco

rre reg
istrare alla richiesta d

a 
p

arte d
elle im

p
rese d

i m
ag

g
io

ri co
m

p
etenze co

rrisp
o

nd
e g

ià d
a tem

p
o

 un’o
ff

erta 
fo

rm
ativa in am

b
ito

 lo
cale che va in q

uesta d
irezio

ne. L’installato
re d

i reti elettriche 
leg

ate alla p
ro

d
uzio

ne d
a fo

nti rinno
vab

ili o
 ad

 alta effi
cienza no

n so
lo

 d
eve co

no
scere 

i d
iversi m

o
m

enti d
ella p

ro
fessio

ne, le no
vità tecniche e tecno

lo
g

iche, m
a avere p

resente 
il q

uad
ro

 no
rm

ativo
 d

i riferim
ento

 e l’ap
p

licazio
ne d

elle no
rm

e d
i sicurezza.

2
. P

ro
g

ram
m

ato
re ag

rico
lo

 d
ella filiera co

rta
S

i stim
a che o

g
g

i in Italia fra il 5
 e il 6

%
 d

el co
nsum

o
 nazio

nale co
m

p
lessivo

 d
i p

ro
d

o
tti 

ag
ro

alim
entari arrivi d

a una filiera co
rta.

La d
iversificazio

ne d
ell’o

ff
erta nella filiera d

ell’ag
ro

alim
entare ha creato

 sp
azi d

i m
ercato

 
sp

ecializzati, cap
aci d

i valo
rizzare le p

ro
d

uzio
ni lo

cali, sem
p

re p
iù d

i q
ualità anche 

certificata. La filiera co
rta, ino

ltre, ha sug
g

erito
 ai p

ro
d

utto
ri uno

 strum
ento

 d
iretto

 p
er 

*Fig
ure no

n in so
stituzio

ne e no
n p

resenti nell’aziend
a

Fig
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relativi a fig
ure nuo

ve in aziend
a* tra i g

reen jo
b

s, a co
nfro

nto
 co

n le altre fig
ure p

ro
fessio

nali 
(incid

enze p
ercentuali sul to

tale d
elle assunzio

ni p
er tip

o
lo

g
ia d

i fig
ura)
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E
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. A

nalisi d
ei 

fab
b

iso
g

ni d
elle im

p
rese d

i 
co

m
p

etenze leg
ate alla 

G
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m
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ere 
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S
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1
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  P
ro

fessio
ni co

n alm
eno

 
3

.5
0

0
 entrate p

ro
g

ram
m

ate/
p

reviste co
n un g

rad
o

 d
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im
p

o
rtanza m

ed
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-alto
 e alto
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1
8

o
ff

rire al co
nsum

o
 frutta, verd

ura, o
rtag

g
i e p

ersino
 p

ro
d

o
tti trasfo

rm
ati che siano

 
rap

p
resentativi d

el territo
rio

 stesso
 e il cui im

p
atto

 am
b

ientale, in term
ini d

i trasp
o

rto, 
sia rid

o
tto

 fino
 q

uasi allo
 zero.

Il p
ro

g
ram

m
ato

re ag
rico

lo
 d

ella filiera co
rta o

p
era nel risp

etto
 d

ell’am
b

iente e d
eg

li 
im

p
atti energ

etici, si o
ccup

a d
ella p

ianificazio
ne e d

ella p
ro

g
ram

m
azio

ne d
ei p

ro
cessi 

p
ro

d
uttivi seco

nd
o

 le esig
enze d

ella d
o

m
and

a lo
cale, d

elle trad
izio

ni culturali e 
g

astro
no

m
iche, d

ella stag
io

nalità d
ei p

ro
d

o
tti. Interviene nei p

ro
cessi d

i m
arketing

 
e nell’ind

ivid
uazio

ne d
i m

ercati lo
cali, reti d

i acq
uisto, farm

ers m
arket, sag

rem
 feste 

lo
cali, risto

ranti, ecc. È
 la fig

ura cap
ace d

i integ
rare in m

aniera effi
cace i d

iversi m
o

m
enti 

che vanno
 d

alla p
ro

d
uzio

ne alla co
m

m
ercializzazio

ne.
P

ur no
n esistend

o
 una fo

rm
azio

ne sp
ecifica, un p

erco
rso

 accad
em

ico
 in scienze 

ag
rarie ap

p
are il p

iù co
erente. P

er g
li o

p
erato

ri ag
rico

li, tecnici d
ella p

ro
d

uzio
ne 

o
 d

ella p
rep

arazio
ne alim

entare è necessario
 un d

ip
lo

m
a d

i q
ualifica p

ro
fessio

nale.
 3

. M
eccatro

nico
 g

reen
M

eccanici ed
 elettrauti entro

 il 2
0

2
3

 p
er l’ab

ilitazio
ne all’esercizio

 d
ell’attività d

i 
auto

rip
arazio

ne d
o

vranno
 d

iventare tutti p
er leg

g
e “m

eccatro
nici”. D

o
ve accad

ere entro
 

il 2
0

1
8

 m
a c’è stata una p

ro
ro

g
a d

i cinq
ue annui. S

arà infatti o
b

b
lig

ato
rio

 certificare 
le p

ro
p

rie co
m

p
etenze e, nel caso, d

i integ
rarle co

n co
rsi o

b
b

lig
ato

ri. S
i p

o
treb

b
e d

ire 
che q

uesta evo
luzio

ne d
elle p

ro
fessio

ni d
el setto

re auto
m

o
tive è co

m
unq

ue un p
asso

 
avanti verso

 una m
ag

g
io

re so
stenib

ilità. La m
eccatro

nica, infatti, unisce elettro
nica, 

m
eccanica e info

rm
atica, o

g
g

i p
er rend

ere p
iù p

erfo
rm

anti ed
 effi

cienti, anche sul p
iano

 
energ

etico, i no
stri m

o
to

ri. N
o

n so
lo

 nel setto
re d

ell’auto
m

o
tive, m

a in o
g

ni b
ranca 

d
ell’ind

ustria che ne ab
b

ia b
iso

g
no, anche nella d

o
m

o
tica.

Il tecnico
 m

eccatro
nico

 (o
 sem

p
licem

ente “il m
eccatro

nico”) è il p
ro

fessio
nista che p

ro
g

etta 
ed

 elab
o

ra sistem
i d

i co
ntro

llo
 p

iù o
 m

eno
 co

m
p

lessi d
el setto

re, lavo
rand

o
 su interi 

p
ro

d
o

tti o
 cicli o

 su p
arti d

i essi.
Il m

eccatro
nico

 p
uò

 intervenire in d
iverse fasi d

ella vita d
i un p

ro
d

o
tto

: in fase 
d

i p
ro

g
ettazio

ne ne ind
ivid

ua e selezio
na i co

m
p

o
nenti m

eccanici, elettro
nici 

ed
 elettro

m
eccanici che serviranno

 p
er l’attività; in fase d

i p
ro

d
uzio

ne ne assem
b

la 
i co

m
p

o
nenti; co

llaud
a i p

ro
d

o
tti e ne cura la m

anualistica, arrivand
o

 all’installazio
ne 

e alla m
anutenzio

ne.
La sua fo

rm
azio

ne, d
i tip

o
 tecnico

 ind
ustriale, p

uò
 p

assare p
er p

erco
rsi universitari 

o
 d

i istruzio
ne tecnica sup

erio
re.

4
. M

ano
vale esp

erto
 d

i calcestruzzi g
reen

C
o

m
e p

er altre p
ro

fessio
ni tecniche, anche q

uella d
el m

ano
vale fino

 a q
ualche tem

p
o

 fa 
p

o
teva essere svo

lta senza una p
artico

lare sp
ecializzazio

ne. L’avvento
 d

i nuo
vi m

ateriali 
e d

i nuo
vi p

ro
cessi co

m
p

o
rta d

elle m
o

d
ifiche alle co

m
p

etenze trad
izio

nali d
i q

ueste 
attività. C

o
sì anche p

er chi, nel p
ro

cesso
 d

i lavo
razio

ne p
er la realizzazio

ne o
 la 

m
anutenzio

ne d
i ed

ifici e o
p

ere d
i vario

 tip
o, usa e p

ro
d

uce calcestruzzi. S
em

p
re p

iù 
d

itte sp
erim

entano
 e p

o
ng

o
no

 in co
m

m
ercio

 m
iscele fo

rtem
ente inno

vative e vo
tate 

ad
 un m

ag
g

io
r risp

etto
 am

b
ientale, d

ai cem
enti in g

rad
o

 d
i im

p
rig

io
nare la C

O
2  al 

calcestruzzo
 b

io
lo

g
ico

 p
er le facciate. P

ro
cessi e p

ro
d

o
tti che chied

o
no

 m
o

d
alità e tem

p
i 

d
i p

o
sa d

iversi e no
n è raro

 che le stesse aziend
e p

ro
d

uttrici o
ff

rano
 un servizio

 d
i 

fo
rm

azio
ne a m

ano
vali e m

urato
ri al fine d

i farli fam
iliarizzare p

iù in fretta e in m
aniera p

iù 
effi

cace co
n i nuo

vi m
ateriali. La no

rm
ale fo

rm
azio

ne avviene sp
esso

 sui cantieri stessi 
m

a è co
m

unq
ue p

referib
ile freq

uentare b
revi co

rsi p
ro

fessio
nali.

5
. Installato

re d
i im

p
ianti d

i co
nd

izio
nam

ento
 a b

asso
 im

p
atto

 am
b

ientale 
Il setto

re d
ei co

nd
izio

nato
ri si è evo

luto
 m

o
lto

 neg
li ultim

i tem
p

i, b
asta p

ensare, p
er 

esem
p

io, al so
lar co

o
ling

. S
i tratta d

i una tecno
lo

g
ia, p

er m
o

lti asp
etti anco

ra d
’avang

uard
ia, 

attraverso
 la q

uale è p
o

ssib
ile raff

rescare g
li am

b
ienti utilizzand

o
 la stessa energ

ia 
so

lare. P
o

trem
m

o
 d

ire “fare il fred
d

o
 co

n il cald
o

”. S
e a q

uesto
 si ag

g
iung

e l’esig
enza 

d
i realizzare im

p
ianti sem

p
re p

iù so
stenib

ili ed
 energ

eticam
ente effi

cienti, si arriva 
alla d

efinizio
ne d

i una fig
ura p

ro
fessio

nale che inno
va co

m
p

letam
ente, d

al p
unto

 d
i vista 

d
elle co

m
p

etenze, il trad
izio

nale installato
re d

i im
p

ianti d
i co

nd
izio

nam
ento.

D
a alcuni anni è infatti necessario

 co
nseg

uire un’ap
p

o
sita fo

rm
azio

ne/q
ualificazio

ne 
o

b
b

lig
ato

ria p
er tutti co

lo
ro

 che vo
g

liano
 svo

lg
ere l’attività d

i installazio
ne e 

m
anutenzio

ne d
i cald

aie, cam
inetti, sistem

i so
lari sia fo

to
vo

ltaici che term
ici d

i uso
 

d
o

m
estico, sistem

i g
eo

term
ici a b

assa entalp
ia e p

o
m

p
e d

i calo
re.

6
. R

isk M
anag

er am
b

ientale
Il risk m

anag
er am

b
ientale analizza e ind

ivid
ua i p

unti d
eb

o
li, le p

o
ssib

ili falle e i rischi a 
cui l’im

p
resa p

o
treb

b
e essere esp

o
sta e g

arantisce il risp
etto

 d
elle no

rm
e in m

ateria 
am

b
ientale e d

i sicurezza sul lavo
ro. V

aluta i rischi anche in riferim
ento

 alle co
nseg

uenze 
sull’attività ind

ustriale e/o
 co

m
m

erciale. A
ff

ro
nta i rischi d

a calam
ità naturali nelle fasi 

anteced
enti ed

 eventualm
ente successive ag

li eventi. Il risk m
anag

er p
ro

g
etta e p

ro
p

o
ne 

le so
luzio

ni p
iù id

o
nee al fine d

i p
revenire o

 rid
urre i rischi e realizza le p

o
litiche d

i 
g

estio
ne, m

o
nito

rand
o

 nel tem
p

o
 la lo

ro
 evo

luzio
ne e lo

 stesso
 p

ro
g

ram
m

a d
i risk 

m
anag

em
ent m

esso
 in atto.

Il risk m
anag

er am
b

ientale, o
ltre alle co

no
scenze tecnico

-scientifiche, d
eve co

no
scere 

p
erfettam

ente tutte le no
rm

e italiane e co
m

unitarie d
el setto

re e tenersi in fo
rm

azio
ne

co
ntinua. La fig

ura interessa sia le g
rand

i im
p

rese, sia q
uelle p

icco
le e m

icro.

7
. E

d
ucato

re am
b

ientale p
er l’infanzia

N
el m

ezzo
 d

i un elenco
 d

i co
m

p
etenze e d

i p
ro

fessio
ni che sem

b
ra p

rivileg
iare le 

p
ro

fessio
ni tecniche p

uò
 so

rp
end

ere tro
vare una p

ro
fessio

ne “um
anistica” co

m
e 

l’ed
ucato

re am
b

ientale (nella p
iù am

p
ia categ

o
ria d

eg
li “A

d
d

etti alla so
rveg

lianza 
d

i b
am

b
ini e p

ro
fessio

ni assim
ilate”). Il fatto

 che la p
ro

p
ensio

ne all’effi
cienza energ

etica 
e alla so

stenib
ilità am

b
ientale siano

 d
iventate co

m
p

etenze trasversali co
sì im

p
o

rtanti 
im

p
lica un’attitud

ine che va svilup
p

ata sia nel m
o

nd
o

 sco
lastico

 che in q
uello

 
d

ell’infanzia. O
cco

rro
no

 d
unq

ue ed
ucato

ri all’altezza. Lo
 stesso

 M
inistero

 d
ell’A

m
b

iente 
e d

ella tutela d
el territo

rio
 e d

el m
are a tale p

ro
p

o
sito

 so
stiene che «l’ed

ucazio
ne 

A
m

b
ientale è uno

 strum
ento

 fo
nd

am
entale p

er sensib
ilizzare i cittad

ini e le co
m

unità ad
 

una m
ag

g
io

re resp
o

nsab
ilità e attenzio

ne alle q
uestio

ni am
b

ientali e al b
uo

n g
o

verno
 d

el 
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territo
rio. La crescente attenzio

ne all’interco
nnessio

ne tra le d
inam

iche am
b

ientali, 
so

ciali ed
 eco

no
m

iche ha p
o

rtato
 all’ elab

o
razio

ne d
el co

ncetto, p
iù am

p
io, d

i 
E

d
ucazio

ne allo
 S

vilup
p

o
 S

o
stenib

ile».
P

ur no
n esistend

o
 un p

erco
rso

 d
i stud

i d
efinito

 né un sistem
a d

i certificazio
ne d

elle 
co

m
p

etenze, un ed
ucato

re am
b

ientale è b
ene che ab

b
ia una so

lid
a b

ase scientifica 
e co

no
scenza d

el territo
rio. 

8
. E

sp
erto

 in g
estio

ne d
ell’energ

ia (ing
eg

nere energ
etico

)
L’ing

eg
nere energ

etico
 è una fig

ura im
p

rescind
ib

ile d
el nuo

vo
 p

ano
ram

a energ
etico

:
 il suo

 ruo
lo

 p
uò

 esp
licarsi d

alla p
ro

d
uzio

ne fino
 al co

nsum
o

 finale d
ell’energ

ia. N
o

n so
lo

 
nell’am

b
ito

 d
elle fo

nti rinno
vab

ili m
a so

p
rattutto

 in q
uelli d

ell’effi
cientam

ento
 energ

etico, 
l’ing

eg
nere energ

etico
 tro

va im
p

ieg
o

 sia nell’am
b

ito
 d

o
m

estico
 che in q

uello
 p

ub
b

lico
 

e ind
ustriale. 

P
ro

g
etta e g

estisce im
p

ianti in m
aniera d

a rid
urre i co

nsum
i d

i m
aterie p

rim
e e d

i energ
ia.  

I setto
ri d

i ap
p

licazio
ne so

no
 q

uelli ind
ustriale, civile, ag

rico
lo

 e d
ei trasp

o
rti. L’iter 

d
i stud

i p
reved

e la laurea e, p
er avere d

el tito
lo

 d
i ing

eg
nere, l’iscrizio

ne al relativo
 alb

o. 
In p

artico
lare l’ing

eg
nere energ

etico
 p

uò
 o

g
g

i asp
irare a d

iventare “E
sp

erto
 in g

estio
ne 

d
ell’energ

ia” (in sig
la “E

g
e”), o

vvero
 il resp

o
nsab

ile d
el sistem

a g
estio

ne energ
ia 

nell’am
b

ito
 d

ella no
rm

a IS
O

 5
0

0
0

1
. N

el sistem
a leg

islativo
 italiano

 g
ià d

al 2
0

1
4

, l’E
g

e  
ha tito

lo
 p

er co
nd

urre d
iag

no
si energ

etiche p
resso

 le g
rand

i im
p

rese e le im
p

rese 
energ

ivo
re. Ino

ltre g
li E

g
e so

no
 tito

lati p
er tutte le p

rassi necessarie al rilascio
 d

ei 
certificati b

ianchi (T
E

E
 – T

ito
li d

i effi
cienza energ

etica).
U

n E
g

e no
n d

eve essere necessariam
ente avere una laurea nel setto

re energ
etico, 

tuttavia, p
o

iché la N
o

rm
a U

N
I C

E
I 1

1
3

3
9

 p
reved

e un p
erco

rso
 d

i certificazio
ne d

elle 
co

m
p

etenze, b
asato

 sia sulle co
no

scenze teo
riche p

o
ssed

ute che sulle esp
erienze 

m
aturate nel co

rso
 d

eg
li anni.

9
. P

ro
m

o
to

re ed
ile d

i m
ateriali so

stenib
ili  

Il setto
re ed

ilizio
 ha sub

ito
 neg

li ultim
i anni una p

ro
fo

nd
a trasfo

rm
azio

ne, in p
arte co

m
e 

co
nseg

uenza d
ella crisi eco

no
m

ica. S
o

no
 sem

p
re p

iù num
ero

si g
li o

p
erato

ri d
el setto

re 
che g

uard
ano

 alla trasfo
rm

azio
ne d

i q
uesto

 co
m

p
arto

 in chiave “g
reen”. La 

p
ro

g
ettazio

ne d
i nuo

vi m
anufatti, co

m
e la lo

ro
 riq

ualificazio
ne, p

assa q
uind

i sem
p

re p
iù 

so
esso

 attraverso
 l’ap

p
licazio

ne d
i criteri d

i so
stenib

ilità am
b

ientale, co
n l’uso

 d
i nuo

vi 
m

ateriali e nuo
vi p

ro
cessi d

i ed
ificazio

ne e m
essa in o

p
era.

Il p
ro

m
o

to
re ed

ile d
i m

ateriali so
stenib

ili è la fig
ura d

i cerniera fra i p
rincip

ali co
m

p
arti 

d
ella filiera d

el setto
re. R

ap
p

resenta le im
p

rese p
ro

d
uttrici p

er le q
uali co

m
m

ercializza i 
p

ro
d

o
tti, m

a p
uò

 anche essere l’esp
erto

 interno
 all’aziend

a co
struttrice che sug

g
erisce 

e/o
 sceg

lie i m
ateriali.

Il suo
 ruo

lo
 è q

uind
i p

revalentem
ente d

i co
nsulenza e d

i sup
p

o
rto

 tecnico
 p

er favo
rire  

un co
rretto

 ed
 esteso

 utilizzo
 d

i m
ateriali ed

ili naturali, nell’ap
p

licazio
ni d

i tecno
lo

g
ie  

e tecniche co
struttive p

er la riq
ualificazio

ne energ
etica d

eg
li ed

ifici, tutto
 vo

lto
  

ad
 ab

b
attere g

li im
p

atti am
b

ientali e verificare la co
ng

ruità co
n g

li o
b

iettivi d
i b

ud
g

et.

1
0

. M
eccanico

 ind
ustriale g

reen
N

ell’ind
ustria, sp

ecie p
er q

uelle im
p

rese che hanno
 intrap

reso
 un p

erco
rso

 d
i g

reening
, 

l’ad
attam

ento
 d

ella p
ro

d
uzio

ne sta p
assand

o
 verso

 l’acq
uisizio

ne d
i nuo

vi m
acchinari  

o
 p

er la trasfo
rm

azio
ne d

i q
uelli vecchi nella d

irezio
ne d

ell’effi
cientam

ento
 energ

etico
 

e d
ella so

stenib
ilità am

b
ientale. C

hi è chiam
ato

 ad
 o

p
erare nell’installazio

ne e nella 
m

anutenzio
ne d

i q
uesti im

p
ianti d

eve ag
g

io
rnare le p

ro
p

rie co
m

p
etenze nella stessa 

d
irezio

ne.
C

o
m

p
ito

 d
i q

uesti p
ro

fessio
nisti no

n è so
ltanto

 q
uello

 d
i installare o

 m
o

ntare in am
b

ito
 

ind
ustriale, m

acchinari d
i nuo

va co
ncezio

ne, m
a anche o

ccup
arsi d

i verificare g
li am

b
iti 

d
o

ve tali im
p

ianti d
o

vranno
 lavo

rare. In alcuni casi co
n ad

eg
uate sp

ecializzazio
ni la fig

ura 
p

uò
 evo

lvere in q
uella d

i un vero
 e p

ro
p

rio
 certificato

re p
er il co

llaud
o, la verifica e, 

ap
p

unto, la certificazio
ne seco

nd
o

 le am
b

ientali d
ei sistem

i installati.
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 U

e, si 
ag

g
iung

o
no

 5
.0

2
6

 p
ro

d
o

tti ag
ro

alim
entari trad

izio
nali rico

no
sciuti d

alle R
eg

io
ni italiane. 7 

U
n risultato

 reso
 p

o
ssib

ile d
alla g

rand
e b

io
d

iversità d
el p

atrim
o

nio
 veg

etale e anim
ale

, 
co

n la p
resenza sul territo

rio
 nazio

nale d
i 7

 m
ila sp

ecie d
i flo

ra, 5
8

 m
ila sp

ecie d
i anim

ali, 
5

0
4

 varietà iscritte al reg
istro

 viti (co
ntro

 le 2
7

8
 d

ella Francia) m
a anche d

i 5
3

3
 varietà 

d
i o

live risp
etto

 alle 7
0

 sp
ag

no
le

8. La strao
rd

inaria b
io

d
iversità d

eg
li allevam

enti italiani 
ha p

erm
esso

 d
i salvare d

alla estinzio
ne b

en 1
3

0
 razze allevate. U

n’azio
ne d

i recup
ero

 
resa p

o
ssib

ile anche g
razie ai nuo

vi sb
o

cchi co
m

m
erciali creati d

ai m
ercati d

eg
li 

ag
rico

lto
ri (m

ercati in cui veng
o

no
 vend

uti so
lo

 p
ro

d
o

tti ag
rico

li, italiani, p
ro

venienti 
d

ai territo
ri reg

io
nali q

uind
i rig

o
ro

sam
ente a km

 zero
) che hanno

 o
ff

erto
 o

p
p

o
rtunità 

eco
no

m
iche ag

li allevato
ri ed

 ai co
ltivato

ri d
i varietà a rischio, i q

uali sareb
b

ero
 

so
p

ravvissuti d
iffi

cilm
ente alle reg

o
le d

elle m
o

d
erne fo

rm
e d

i d
istrib

uzio
ne. Q

uesta 
b

io
d

iversità è alla b
ase d

ella d
ieta m

ed
iterranea che risulta essere “sana” m

a anche 
“sicura”. S

o
lo

 una d
elle co

nseg
uenze p

o
sitive leg

ate alla d
iff

usio
ne d

i nuo
vi m

o
d

elli d
i 

co
nsum

o
 co

m
e la vend

ita d
iretta, che p

red
ilig

o
no

 p
ro

d
o

tti in g
rad

o
 d

i g
arantire g

enuinità 
e sicurezza alim

entare, tutela d
el territo

rio
 e d

ella b
io

d
iversità, attenzio

ne alle filiere 
co

rte ed
 al tem

a d
ella stag

io
nalità. C

o
n im

p
o

rtanti eff
etti anche am

b
ientali: C

o
ld

iretti 
sp

ieg
a, ad

 esem
p

io, che fare la sp
esa a chilo

m
etri zero

 in filiere co
rte co

n l’acq
uisto

 d
i 

p
ro

d
o

tti lo
cali rid

uce d
el 6

0
%

 lo
 sp

reco
 alim

entare risp
etto

 ai sistem
i alim

entari 
trad

izio
nali. U

n’o
p

p
o

rtunità resa p
o

ssib
ile e so

stenuta d
alla Fo

nd
azio

ne C
am

p
ag

na 
A

m
ica, che rap

p
resenta la p

iù g
rand

e R
ete al m

o
nd

o
 d

i vend
ita d

iretta so
tto

 lo
 stesso

 
m

archio
 co

n: 7
.5

5
0

 aziend
e ag

rico
le, 2

.5
0

0
 ag

riturism
i, 4

3
3

 co
o

p
erative, 1

.0
2

0
 m

ercati 
e 1

8
2

 b
o

tteg
he. Il tutto

 p
er un to

tale d
i o

ltre 1
1

 m
ila p

unti vend
ita. N

eg
li ultim

i anni 
è stata creata anche una R

ete co
m

p
lem

entare co
n tutti q

uei so
g

g
etti che co

nd
ivid

o
no

il p
erco

rso, i valo
ri e g

li o
b

iettivi d
i C

am
p

ag
na A

m
ica. N

e fanno
 p

arte 6
0

0
 risto

ranti e 2
1

3
 

o
rti urb

ani, lo
 S

treet Fo
o

d
 d

i C
am

p
ag

na A
m

ica e il P
anino

 d
i C

am
p

ag
na A

m
ica (co

n p
iù 

d
i 4

0
 realtà accred

itate). È
 p

resente anche il N
o

 Fo
o

d
 co

n o
ltre 2

0
 aziend

e d
i altri setto

ri 
(ind

ustria, artig
ianato, co

m
m

ercio, turism
o, cultura ed

 altro
). A

 co
m

p
letare l’o

ff
erta d

i 
g

enuinità rurale, circa 5
0

0
 A

g
richef: i cuo

chi-co
ntad

ini che p
o

rtano
 co

n p
ro

fessio
nalità 

e p
assio

ne nella risto
razio

ne i g
usti p

iù antichi d
ei m

ille territo
ri italiani.

U
n ulterio

re feno
m

eno
 interessante è rap

p
resentato

 d
alla sp

esa d
i g

rup
p

o. A
 livello

 
nazio

nale l’esp
erienza p

iù d
iff

usa è q
uella d

ei G
rup

p
i d

i A
cq

uisto
 S

o
lid

ale (G
A

S
). 

A
 d

iff
erenza d

i q
uanto

 avviene all’estero
 i G

A
S

 no
n p

untano
 al sem

p
lice risp

arm
io

 m
a 

cercano
 d

i p
ro

m
uo

vere anche la so
stenib

ilità d
ell’acq

uisto, so
stenend

o
 i p

icco
li 

p
ro

d
utto

ri lo
cali, il risp

etto
 d

ell’am
b

iente e la p
ro

m
o

zio
ne d

i b
usiness che no

n 
favo

riscano
 le d

isug
uag

lianze d
istrib

utive. Il feno
m

eno
 è in esp

ansio
ne. A

d
 o

g
g

i so
no

 
p

iù d
i 9

0
0

 i G
A

S
 reg

istrati sul sito
 d

ella R
ete nazio

nale d
i C

o
lleg

am
ento

 G
A

S
 m

a m
o

lti 
altri no

n si so
no

 anco
ra reg

istrati p
er cui si stim

a che il num
ero

 d
i G

A
S

 p
resenti 

eff
ettivam

ente in Italia sia all’incirca il d
o

p
p

io. I fo
rnito

ri ab
ituali e strutturati d

i G
A

S
 nella 

R
ete C

am
p

ag
na A

m
ica so

no
 4

2
0

. U
n im

p
ulso

 alla d
iff

usio
ne d

eg
li acq

uisti a chilo
m

etro
 

zero
 viene anche d

alle nuo
ve tecno

lo
g

ie. 

3
.1

.1
 

A
g

ro
alim

entare
1 

L’ag
rico

ltura italiana è la p
iù g

reen d
’E

uro
p

a, co
m

e em
erg

e d
ai d

ati d
i seg

uito
 rip

o
rtati. 

U
n setto

re che, riuscend
o

 a co
niug

are tutela d
ell’am

b
iente, q

ualità d
elle p

ro
d

uzio
ni 

e crescita eco
no

m
ica d

el P
aese, riveste un ruo

lo
 d

i rilievo
 in term

ini d
i so

stenib
ilità 

am
b

ientale, so
ciale ed

 eco
no

m
ica.

Inq
uad

riam
o

 i d
ati sulla so

stenib
ilità d

escrivend
o

 b
revem

ente il co
ntesto. L’im

p
o

rtanza d
i 

q
uesto

 setto
re nel p

ano
ram

a eco
no

m
ico

 nazio
nale è co

nferm
ata anche nel co

nfro
nto

 
co

n g
li altri p

aesi d
ell’U

nio
ne euro

p
ea, co

n l’ag
rico

ltura italiana
2 che si p

o
sizio

na al p
rim

o
 

p
o

sto
 in 

uro
p

a in term
ini d

i valo
re ag

g
iun

to
 p

ro
d

o
tto

 3
1

,5
 m

iliard
i d

i euro
, e p

ari al 
1

8
%

 d
el valo

re co
m

p
lessivo

 d
ell’U

e a 2
8

. D
ati che co

llo
cano

 l’Italia al vertice in E
uro

p
a 

d
avanti alla Francia (2

8
,8

 m
iliard

i) e alla S
p

ag
na (2

6
,4

 m
iliard

i), co
n la G

erm
ania 

d
istanziata d

i o
ltre 1

4
 m

iliard
i (1

7
,5

 m
iliard

i). C
o

nsid
erand

o
 l’intera b

ranca ag
rico

ltura, 
silvico

ltura e p
esca, l’incid

enza d
el valo

re ag
g

iunto
 sul P

il è p
ari al 2

,2
%

 (3
6

,2
 m

iliard
i 

euro
) risp

etto
 al d

ato
 m

ed
io

 euro
p

eo
3 d

ell’1
,5

%
. V

alo
ri che p

o
ng

o, anche in q
uesto

 caso, 
l’Italia sul p

o
d

io
 d

ella classifica U
e, sub

ito
 d

o
p

o
 la S

p
ag

na (2
,8

%
) m

a avanti a Francia 
(1

,7
%

) e G
erm

ania (inferio
re all’1

%
). S

ul fro
nte co

m
m

ercio
 estero, nel 2

0
1

7
 le 

esp
o

rtazio
ni ag

ro
alim

entari italiane hanno
 rag

g
iunto

 il valo
re reco

rd
 d

i 4
1

,0
3

 m
iliard

i 
d

i euro
 (+

 6
.8

%
 risp

etto
 all’anno

 p
reced

ente). N
eg

li ultim
i cinq

ue anni si reg
istra un trend

 
crescete co

n le esp
o

rtazio
ni ag

ro
alim

entari italiane aum
entate d

el 2
3

%
. U

na crescita 
m

ag
g

io
re risp

etto
 a q

uelle euro
p

ee
4 (+

 1
6

 p
er cento

). R
isultati che tuttavia esp

rim
o

no
 

so
lo

 in p
arte il p

o
tenziale d

el M
ad

e in Italy all’estero, p
enalizzato

 d
al feno

m
eno

 d
el falso

 
M

a
d

e
 in

 Ita
ly

 a
g

ro
a

lim
e

n
ta

re
 co

n un valo
re stim

ato
 p

ari ad
 o

ltre 1
0

0
 m

iliard
i d

i euro
 

(co
n un increm

ento
 d

el 7
0

%
 nel co

rso
 d

ell’ultim
o

 d
ecennio

). 
La m

ancanza p
er tutti g

li alim
enti d

ell’o
b

b
lig

o
 d

i ind
icare la p

ro
venienza, co

m
e invece 

unanim
em

ente richiesto
 d

a 9
 italiani su 1

0
 p

er q
uestio

ni leg
ate al risp

etto
 d

eg
li stand

ard
 

d
i sicurezza alim

entare, alim
enta q

ueste p
ro

b
lem

atiche e co
ntrasta co

n la necessità 
d

i una m
ag

g
io

re chiarezza. A
d

 o
g

g
i, no

no
stante i p

assi in avanti fatti in q
uesta d

irezio
ne, 

q
uasi ¼

 d
ella sp

esa è anco
ra ano

nim
a.

B
io

d
iversità

R
isultati leg

ati anche al fatto
 che l’Italia è l’unico

 P
aese al m

o
nd

o
 che p

uò
 vantare 2

6
 

in
d

icazio
ni g

eo
g

rafi
che

 rico
no

sciute a livello
 co

m
unitario

 p
er i p

ro
d

o
tti alim

entari (d
i 

cui 1
6

7
 D

O
P, 1

2
7

 IG
P

 e 2
 S

TG
), 3

7
 p

er le b
evand

e sp
irito

se
5 e 5

2
6

 p
er il co

m
p

arto
 d

ei vini 

Le q
uattro

 A
 

d
el m

ad
e in Italy

3
.1

1
  R

ealizzato
 in co

llab
o

razio
ne 

co
n C

o
ld

iretti

2
  La stim

a è riferita alla so
la 

ag
rico

ltura, al netto
 d

ella 
silvico

ltura e d
ella p

esca,  
d

i fo
nte 

uro
stat, 

o
nti 

Eco
no

m
ici d

ell’A
g

rico
ltura 

(C
E

A
)

3
  

e a 2
8

4
  

e a 2
8

5
  E

lenco
 M

ip
aaf P

ro
d

o
tti 

D
O

P
 IG

P
 e S

TG
 R

eg
istrati 

ag
g

io
rnato

 al 2
 ag

o
sto

 2
0

1
8

6
  Fo

nte
 

.Q
.P. R

.D
.  

D
’I

A
LIA

 2
0

1
7

 d
i Fed

erd
o

c

7
  Fo

nte: “D
icio

ttesim
a 

revisio
ne d

ell’elenco
 d

ei 
p

ro
d

o
tti ag

ro
alim

entari 
trad

izio
nali

 d
el 

ip
aaf, 2

0
1

8

8
  D

ati d
el rap

p
o

rto
 

ad
e  

in Italy salvato
 d

all’estinzio
ne, 

o
ld

iretti, 2
0

1
5

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY



1
2

0
1

2
1

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

ettari). S
i seg

nalano
 increm

enti sig
nificativi risp

etto
 al 2

0
1

6
 p

er il g
rano

 tenero
 e farro

 
(+

2
2

,6
%

), o
rtag

g
i (+

2
5

,4
%

), frutta in g
uscio

 (+
1

6
,7

%
) e frutta d

a zo
na tem

p
erata 

(+
1

0
,9

%
). N

el setto
re o

rtag
g

i, i p
o

m
o

d
o

ri rag
g

iung
o

no
 6

.2
4

1
 ettari co

n una crescita d
el 

5
3

,8
%

. P
er q

uanto
 rig

uard
a la d

istrib
uzio

ne reg
io

nale d
elle sup

erfici b
io

lo
g

iche, la 
m

ag
g

io
re estensio

ne è reg
istrata in S

icilia (o
ltre 4

2
7

 m
ila ettari), seg

uita d
alla P

ug
lia 

(2
5

2
,3

 m
ila ettari) e d

alla C
alab

ria (2
0

2
 m

ila ettari). La sup
erficie b

io
lo

g
ica d

i q
ueste tre 

R
eg

io
ni d

etiene, co
nferm

and
o

 il valo
re d

el 2
0

1
6

, il 4
6

%
 d

ell’intera sup
erficie b

io
lo

g
ica 

nazio
nale. 

L’elab
o

razio
ne d

ei d
ati sulle sup

erfici b
io

lo
g

iche p
er aree g

eo
g

rafiche m
o

stra che su 
o

g
ni 1

0
0

 ettari d
i S

A
U

, circa 2
0

 ettari so
no

 co
nd

o
tti co

n m
eto

d
o

 b
io

lo
g

ico
 nel C

entro, 
S

ud
 e Iso

le, m
entre, nel N

o
rd

 d
el P

aese la S
A

U
 b

io
lo

g
ica si ferm

a a circa 7
 ettari. 

P
er q

uanto
 co

ncerne i co
nsum

i d
i p

ro
d

o
tti b

io
lo

g
ici, in Italia si reg

istrano
 6

,5
 m

ilio
ni d

i 
acq

uirenti ab
ituali (+

1
.3

 m
ilio

ni nell’ultim
o

 anno
) che co

p
ro

no
 il 7

8
%

 d
eg

li acq
uisti d

i 
alim

enti b
io. D

all’ind
ag

ine C
o

ld
iretti/Ixe’ risulta che sei italiani su d

ieci nell’ultim
o

 anno
 

hanno
 m

esso
 nel carrello

 d
ella sp

esa p
ro

d
o

tti b
io. 

I d
ati evid

enziano
 che i fatturati d

el b
io

 so
no

 in lieve crescita nel p
rim

o
 sem

estre d
el 

2
0

1
8

. Il fresco
 cresce d

el 3
,6

%
 risp

etto
 al 2

0
1

7
, co

sì co
m

e la carne (+
2

,3
%

), i p
ro

d
o

tti 
d

a g
astro

no
m

ia, salum
eria e fo

rm
ag

g
i (+

 1
,2

 %
). A

nalizzand
o

 i d
ati sul valo

re d
i m

ercato
 

d
el b

io
 (m

ercato
 nazio

nale +
 exp

o
rt), d

al 2
0

0
7

 i vo
lum

i d
i vend

ite so
no

 p
iù che 

rad
d

o
p

p
iati, p

assand
o

 d
a 2

.1
3

5
 m

ilio
ni d

i euro
 nel 2

0
0

7
 a 5

.0
0

8
 m

ilio
ni d

i euro. D
al 2

0
1

3
 

al 2
0

1
7

 si reg
istra un aum

ento
 d

ei neg
o

zi sp
ecializzati d

i alim
enti b

io
 (+

 1
2

,5
 p

er cento
), 

d
elle im

p
rese ag

rico
le b

io
lo

g
iche che p

raticano
 la vend

ita d
iretta (+

 1
,5

 p
er cento

) 1
4, 

d
ei risto

ranti b
io

 (+
 5

8
,9

 p
er cento

), d
ell’e-co

m
m

erce d
i alim

enti b
io

 (+
 1

3
4

 p
er cento

) 
e d

ei m
ercatini (+

 3
 p

er cento
).

C
resco

no, ino
ltre, i C

o
m

uni d
’Italia co

n m
ense sco

lastiche b
io

lo
g

iche (2
.6

2
1

). N
el 2

0
1

8
 

è stato
 avviato

 il nuo
vo

 sistem
a p

ub
b

lico
 nazio

nale d
i rico

no
scim

ento
 d

elle “m
ense 

b
io

lo
g

iche sco
lastiche” co

n una crescita esp
o

nenziale che fa reg
istrare un to

tale d
i 1

,3
 

m
ilio

ni d
i p

asti serviti g
io

rnalm
ente. Le m

ense b
io

 o
p

erative d
al p

ro
ssim

o
 anno

 
sco

lastico
 avranno

 una m
ed

ag
lia fo

g
liata d

’o
ro

 o
 d

’arg
ento

 a seco
nd

a d
elle p

ercentuali 
d

i p
ro

d
o

tti b
io

lo
g

ici utilizzati. S
o

no
 q

uesti i criteri che il M
ip

aaft
1

5 ha ind
ivid

uato
 p

er 
le nascenti m

ense b
io

lo
g

iche sco
lastiche certificate. 

Tra le im
p

rese ag
rico

le b
io

lo
g

iche italiane si seg
nala l’aziend

a ag
rico

la b
io

lo
g

ica M
usso

 
S

tefano
 che si tro

va a M
ag

liano
 A

lp
i (C

N
). L’aziend

a è un co
ncreto

 esem
p

io
 d

i aziend
a 

b
io

lo
g

ica m
ultifunzio

nale co
n un’am

p
ia d

iversificazio
ne d

ella p
ro

d
uzio

ne ag
rico

la. 
In aziend

a si tro
vano, infatti, 6

0
 cap

i d
i razza p

iem
o

ntese, co
ltivazio

ne d
i cereali e fo

rag
g

i, 
o

rtag
g

i, frutta e vite. La co
ncim

azio
ne avviene m

ed
iante letam

e p
ro

d
o

tto
 

d
all’allevam

ento
 seco

nd
o

 un m
o

d
ello

 d
i g

estio
ne aziend

ale a ciclo
 chiuso. L’aziend

a 
d

iventerà ino
ltre, a b

reve, anche fatto
ria d

id
attica. La p

ro
d

uzio
ne è co

llo
cata sul m

ercato
 

rico
rrend

o
 alla vend

ita d
iretta. 

In C
alab

ria m
o

lto
 interessante è la start-up

 
io

city 
m

 0
 che ha vinto

 l’O
scar G

reen 2
0

1
7

 
d

i C
o

ld
iretti p

er la categ
o

ria C
am

p
ag

na A
m

ica. L’aziend
a, p

io
niera d

ella co
nseg

na a 

L
a sicurezza alim

entare
L’Italia è, ino

ltre, ai vertici m
o

nd
iali sulla sicurezza alim

en
tare

 co
n il m

ino
r num

ero
 

d
i p

ro
d

o
tti ag

ro
alim

entari co
n resid

ui chim
ici irreg

o
lari (0

,4
 p

er cento
) 9, al netto

 d
ella 

m
isurazio

ne analitica d
ell’incertezza, inferio

re d
i 3

 vo
lte alla m

ed
ia U

e (1
,2

 p
er cento

) 
e b

en 1
2

 vo
lte a q

uella d
ei P

aesi terzi (4
,7

 p
er cento

) 1
0. 

L’Italia p
resenta un elevato

 stand
ard

 d
i so

stenib
ilità anche p

er q
uanto

 co
ncerne l’uso

 d
ei 

p
ro

d
o

tti fi
to

sanitari. S
eco

nd
o

 i d
ati Istat, i p

ro
d

o
tti fito

sanitari d
istrib

uiti p
er uso

 ag
rico

lo
 

d
al 2

0
0

3
 ad

 o
g

g
i so

no
 d

im
inuiti d

el 2
2

%
 (- 3

3
,9

 m
ilio

ni d
i kg

) p
assand

o
 d

a 1
5

8
 m

ilio
ni 

d
i kg

 nel 2
0

0
3

 a 1
2

4
 m

ilio
ni d

i kg
 nel 2

0
1

6
. Q

uesti valo
ri co

nferm
ano, p

ertanto, il trend
 

d
i rid

uzio
ne nell’im

p
ieg

o
 d

ei p
ro

d
o

tti fito
sanitari. 

La rid
uzio

ne nell’uso
 d

ei p
ro

d
o

tti fito
sanitari è d

o
vuta all’ad

o
zio

ne, o
rm

ai d
a m

o
lti anni, 

d
i m

eto
d

i d
i p

ro
d

uzio
ne a b

asso
 im

p
atto

 am
b

ientale d
a p

arte d
elle im

p
rese ag

rico
le 

italiane, anche g
razie all’ad

esio
ne alle m

isure ag
ro

am
b

ientali p
reviste d

ai P
ro

g
ram

m
i 

d
i S

vilup
p

o
 R

urale R
eg

io
nali. In m

ateria d
i uso

 so
stenib

ile d
ei p

ro
d

o
tti fito

sanitari, l’Italia è 
l’unico

 P
aese ad

 aver p
revisto

 un sistem
a certificato

 d
a un E

nte p
ub

b
lico

 d
i p

ro
d

uzio
ne 

integ
rata, co

n stand
ard

 p
iù restrittivi risp

etto
 a q

uelli p
revisti d

alla d
ifesa integ

rata 
o

b
b

lig
ato

ria (in vig
o

re d
al 1

° g
ennaio

 2
0

1
4

). La no
rm

ativa recante “D
isp

o
sizio

ni in 
m

ateria d
i etichettatura e d

i q
ualità d

ei p
ro

d
o

tti alim
entari” istituisce, infatti, il S

is
te

m
a

 d
i 

q
u

a
lità

 n
a

z
io

n
a

le
 d

i p
ro

d
u

z
io

n
e

 in
te

g
ra

ta (S
Q

N
P

I) le cui p
ro

d
uzio

ni so
no

 co
ntrad

d
istinte 

d
a un m

archio
 d

i p
ro

p
rietà d

el M
inistero. I d

ati d
isp

o
nib

ili al 2
0

1
7

 evid
enziano

 co
m

e, 
fino

ra, siano
 stati certificati 1

4
9

 m
ila ettari co

rrisp
o

nd
enti ad

 o
ltre 1

0
 m

ila im
p

rese 
ag

rico
le. A

 ciò
 si ag

g
iung

o
no

 g
li eff

etti p
o

sitivi co
rrelati all’attuazio

ne d
el P

iano
 d

i A
zio

ne 
N

azio
nale

1
1 p

er l’uso
 so

stenib
ile d

ei p
ro

d
o

tti fito
sanitari.

Tutte le R
eg

io
ni so

no
 im

p
eg

nate nel m
ettere a d

isp
o

sizio
ne d

eg
li utilizzato

ri p
ro

fessio
nali 

le info
rm

azio
ni ag

ro
-m

eteo
 e p

revisio
nali d

elle infestazio
ni (B

o
llettini fito

sanitari) p
er cui 

no
n so

no
 p

iù p
raticati trattam

enti a calend
ario. 

Il b
io

lo
g

ico
A

ltra co
nferm

a d
ell’im

p
o

rtanza d
el setto

re ag
rico

lo
 sul fro

nte d
ella so

stenib
ilità è fo

rnita 
anche d

ai d
ati sulle p

ro
d

uzio
ni b

io
lo

g
iche

. L’Italia è, infatti, il seco
nd

o
 P

aese nell’U
nio

ne 
euro

p
ea p

er sup
erficie ag

rico
la investita a b

io
lo

g
ico. N

el 2
0

1
7

 la sup
erficie b

io
 ha 

rag
g

iunto
 1

.
0

8
.6

5
3

 ettari seg
nand

o
 un +

 6
.3

%
 risp

etto
 al 2

0
1

6
 (1

.7
9

5
.6

5
0

 ettari) 
interessand

o
 co

sì il 1
5

,4
%

 d
ella S

A
U

 nazio
nale

1
2. S

o
no

 7
5

.8
7

3
 im

p
rese certifi

cate b
io

 
(+

 5
,2

%
 risp

etto
 al 2

0
1

6
). D

al 2
0

1
0

 si rileva un increm
ento

 d
i q

uasi 8
0

0
 m

ila ettari (+
 7

1
%

 
d

elle sup
erfici) e d

el 5
9

%
 d

eg
li o

p
erato

ri d
el setto

re
1

3. 
Lo

 sco
rso

 anno
 l’Italia è stata la seco

n
d

a nazio
ne al M

o
nd

o
 p

er E
xp

o
rt d

i p
ro

d
o

tti 
b

io
lo

g
ici (1

.9
1

0
 m

ilio
ni d

i euro
) d

ietro
 g

li U
S

A
 (2

.4
0

0
 m

ilio
ni d

i euro
) e nettam

ente avanti 
a P

aesi B
assi (9

2
8

 m
ilio

ni d
i euro

), V
ietnam

 (8
1

7
 m

ilio
ni d

i euro
) e S

p
ag

na (7
7

8
 m

ilio
ni d

i 
euro

).

I p
rincip

ali o
rientam

enti p
ro

d
uttivi d

el b
io

lo
g

ico
 so

no
: p

rati p
asco

lo
 (5

4
4

.0
4

8
 ettari), 

co
lture fo

rag
g

ere (3
7

6
.5

7
3

 ettari) e cereali (3
0

5
.8

7
1

 ettari). A
 q

ueste categ
o

rie seg
uo

no, 
in o

rd
ine d

i estensio
ne, le sup

erfici investite ad
 o

livo
 (2

3
5

.7
4

1
 ettari) ed

 a vite (1
0

5
.3

8
4

 

G
E

O
G

R
A

F
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 D
I G

R
E

E
N
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A

LY

  Fo
nte

 
o

ntro
llo

 u
ciale 

d
ei resid

ui d
i p

ro
d

o
tti 

fi
to

sanitari neg
li alim

enti p
er 

l’anno
 2

0
1

6
 d

el 
inistero

 
d

ella S
alute

1
0

  Fo
nte

 
he 2

0
1

6
 

E
uro

p
ean U

nio
n rep

o
rt o

n 
p

esticid
e resid

ues in fo
o

d
” d

i 
E

FS
A

1
1

  G
li o

b
iettivi d

el PA
N

 so
no

: 
rid

urre i rischi e g
li im

p
atti d

ei 
p

ro
d

o
tti fi

to
sanitari sulla 

salute um
ana, sull’am

b
iente e 

sulla b
io

d
iversità; 

p
ro

m
uovere l’ap

p
licazio

ne 
d

ella d
ifesa integ

rata, 
d

ell’ag
rico

ltura b
io

lo
g

ica e d
i 

altri ap
p

ro
cci alternativi; 

p
ro

teg
g

ere g
li utilizzato

ri d
ei 

p
ro

d
o

tti fi
to

sanitari e la 
p

o
p

o
lazio

ne interessata; 
tutelare i co

nsum
ato

ri; 
salvag

uard
are l’am

b
iente 

acq
uatico

 e le acq
ue p

o
tab

ili; 
co

nservare la b
io

d
iversità e 

tutelare g
li eco

sistem
i

1
2

  D
ati Istat S

PA
 2

0
1

3

1
3

  
ltim

i d
ati d

iff
usi d

al 
S

IN
A

B
 in o

ccasio
ne d

el S
A

N
A

 
2

0
1

8

1
4

  Fo
nte: B

io
b

ank

1
5

  M
inistero

 d
elle p

o
litiche 

ag
rico

le, alim
entari e fo

restali 
e d

el turism
o



1
2

2
1

2
3

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

d
o

m
icilio

 d
i p

ro
d

uzio
ni b

io
 nella “p

unta d
ello

 S
tivale”, è riuscita a svilup

p
are una 

sensib
ilità verso

 g
li acq

uisti o
nline in un territo

rio
 co

nsid
erato

 p
o

co
 ricettivo. S

u una 
b

ase iniziale d
i circa 1

0
0

 ettari co
p

erti, la start-up
 o

g
g

i co
nta o

g
g

i su una rete d
i 

p
ro

d
utto

ri che arriva a circa 3
0

0
 ettari d

i terreni co
n p

ro
d

o
tti b

io
lo

g
ici, che veng

o
no

 
co

nseg
nati a casa d

ue vo
lte a settim

ana p
revio

 o
rd

ine o
nline.

Tra g
li ag

riturism
i b

io
lo

g
ici si cita l’esem

p
io

 d
ell’A

zien
d

a ag
rituristica d

i M
azzei Luig

i 
G

iusep
p

e
, in P

ro
vincia d

i C
o

senza. L’aziend
a, che si estend

e su un territo
rio

 d
i 1

8
 ettari 

co
ltivati a o

rtive, alb
eri d

a frutta, o
livi, sem

inativi e vig
neto, p

ratica anche la 
trasfo

rm
azio

ne e co
m

m
ercializzazio

ne d
ei p

ro
d

o
tti d

ella p
ro

p
ria attività ag

rico
la. N

ella 
nuo

va cantina aziend
ale, ub

icata in p
ro

ssim
ità d

el p
unto

 risto
ro, veng

o
no

 trasfo
rm

ate 
le uve d

i p
ro

p
ria p

ro
d

uzio
ne. È

 ino
ltre p

resente una sala d
i d

eg
ustazio

ne. L’aziend
a 

ha realizzato
 anche una fatto

ria d
id

attica. 

L’evo
luzio

ne in atto
 nel setto

re b
io

lo
g

ico
 d

im
o

stra che le m
isure d

ei P
ro

g
ram

m
i d

i 
svilup

p
o

 rurale d
ella p

assata p
ro

g
ram

m
azio

ne 2
0

0
7

–2
0

1
3

 hanno
 p

ro
d

o
tto

 esiti p
o

sitivi: 
o

cco
rre d

unq
ue co

nso
lid

are e m
ig

lio
rare ulterio

rm
ente la p

erfo
rm

ance nell’attuale e nel 
futuro

 p
erio

d
o

 d
i p

ro
g

ram
m

azio
ne 2

0
2

1
-2

0
2

7
. È

 im
p

o
rtante p

untare d
i p

iù nella ricerca, 
nella fo

rm
azio

ne e nella co
nsulenza ag

li im
p

rend
ito

ri ag
rico

li, che d
evo

no
 essere in 

g
rad

o
 d

i p
ad

ro
neg

g
iare le tecniche d

i co
ltivazio

ne ed
 allevam

ento
 p

iù recenti ed
 essere 

ag
g

io
rnati sug

li esiti d
ei p

ro
g

etti sp
erim

entali co
nd

o
tti sull’ag

rico
ltura b

io
lo

g
ica. 

U
na m

enzio
ne sp

eciale m
erita lo

 svilup
p

o
 in Italia d

ell’ag
rico

ltura b
io

d
inam

ica, che 
rap

p
resenta la p

unta d
i d

iam
ante d

ell’ag
rico

ltura so
stenib

ile. L’ag
rico

ltura b
io

d
inam

ica 
in Italia è cresciuta co

stantem
ente neg

li ultim
i anni p

o
rtand

o
 il no

stro
 P

aese ad
 essere 

il 3
° p

ro
d

utto
re in E

uro
p

a, d
o

p
o

 G
erm

ania e Francia ed
 il p

rim
o

 esp
o

rtato
re al M

o
nd

o. 
S

eco
nd

o
 un’analisi C

o
ld

iretti, in Italia le aziend
e b

io
d

inam
iche so

no
 rad

d
o

p
p

iate 
d

al 2
0

0
7

 al 2
0

1
7

. A
d

 ap
p

licare le m
eto

d
iche b

io
d

inam
iche so

no
 alm

eno
 4

.5
0

0
 realtà, m

a 
so

lo
 un num

ero
 lim

itato
 (4

2
0

 aziend
e p

er un’estensio
ne d

i 1
2

,8
 m

ila ettari co
ltivati e circa 

2
0

0
 m

ilio
ni d

i fatturato
) riesce a co

nseg
uire la certificazio

ne b
io

d
inam

ica D
em

eter. 
Il b

io
d

inam
ico

 cresce so
p

rattutto
 p

er l’o
rto

frutta (o
g

g
i il 3

6
%

 d
ella S

A
U

 - S
up

erficie 
ag

rico
la utilizzata - b

io
d

inam
ica), nel vitivinico

lo
 (3

5
%

) e nel cerealico
lo

 (2
1

%
). Le nuo

ve 
richieste d

i certificazio
ne b

io
d

inam
ica d

el p
rim

o
 sem

estre d
el 2

0
1

8
 am

m
o

ntano
 al 3

5
%

 
d

el to
tale d

ei p
ro

d
utto

ri g
ià certificati. N

ello
 stesso

 sem
estre, so

lo
 il 1

0
%

 d
elle richieste 

p
ervenute ha acq

uisito
 la certificazio

ne. I d
iscip

linari d
ell’ag

rico
ltura b

io
d

inam
ica 

co
stituisco

no
 infatti un’ap

p
licazio

ne restrittiva d
ei reg

o
lam

enti euro
p

ei d
el b

io
lo

g
ico

 
e so

lo
 le aziend

e d
i eccellenza riesco

no
 ad

 acced
ervi. Il num

ero
 to

tale d
elle so

stanze 
(co

ncim
i, am

m
end

anti, antip
arassitari e p

ro
d

o
tti fito

sanitari) am
m

esse d
ai d

iscip
linari 

D
em

eter so
no

 so
lo

 1
0

, a fro
nte d

elle 6
9

 auto
rizzate nel b

io. La vend
ita d

i p
ro

d
o

tti 
b

io
d

inam
ici sul m

ercato
 d

el b
io

lo
g

ico
 è in p

ro
p

o
rzio

ne m
o

lto
 m

ag
g

io
re risp

etto
 al 

num
ero

 d
elle aziend

e. Le ind
ag

ini co
nd

o
tte sul co

nsum
ato

re italiano
 d

el b
io

 rivelano
 che 

il p
ro

d
o

tto
 b

io
d

inam
ico

 è p
referito

 p
er le q

ualità o
rg

ano
lettiche, d

i sicurezza, salub
rità e 

p
er la fid

elizzazio
ne ad

 un m
eto

d
o

 che è p
o

rtato
re d

i un valo
re ag

g
iunto

 in term
ini d

i 

Lo
 sco

rso
 anno

 l’Italia è stata la seco
nd

a 
nazio

ne al m
o

nd
o

 p
er E

xp
o

rt d
i p

ro
d

o
tti 

b
io

lo
g

ici (1
.9

1
0

 m
ilio

ni d
i euro) d

ietro
  

g
li U

S
A

 (2
.4

0
0

 m
ilio

ni d
i euro) e nettam

ente 
avanti a P

aesi B
assi (9

2
8

 m
ilio

ni d
i euro), 

V
ietnam

 (8
1

7
 m

ilio
ni d

i euro) e S
p

ag
na  

(7
7

8
 m

ilio
ni d

i euro).
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g
arantire so

stenib
ilità am

b
ientale (g

estio
ne attiva e so

stenib
ile d

ei territo
ri), so

ciale 
(crescita o

ccup
azio

nale) ed
 eco

no
m

ica (rid
uzio

ne d
ello

 sq
uilib

rio
 lung

o
 la filiera) d

el 
setto

re ag
ro

alim
entare e d

ell’intero
 P

aese.

I g
iovani

U
n ap

p
ro

ccio
 p

iù g
reen all’ag

rico
ltura è favo

rito
 anche d

alla p
resenza d

i g
iovani, attenti 

ai tem
i d

ella so
stenib

ilità, d
ell’inno

vazio
ne e d

ella d
iversificazio

ne. Le nuo
ve g

enerazio
ni 

hanno
 infatti interp

retato
 in chiave inno

vativa le o
p

p
o

rtunità o
ff

erte d
al m

o
nd

o
 rurale, 

caratterizzand
o

 le p
ro

p
rie im

p
rese ag

rico
le co

n attività inno
vative e d

i d
iversificazio

ne 
p

ro
d

uttiva che vanno
 d

alla trasfo
rm

azio
ne aziend

ale d
ei p

ro
d

o
tti alla vend

ita d
iretta, 

d
alle fatto

rie d
id

attiche ag
li ag

riasilo, m
a anche l’ag

rico
ltura so

ciale, l’ag
rib

enessere, la 
cura d

el p
aesag

g
io

 o
 la p

ro
d

uzio
ne d

i energ
ie rinno

vab
ili. 

C
o

n 5
5

.1
2

1
 im

p
rese ag

rico
le italiane co

nd
o

tte d
a und

er 3
5

 nel 2
0

1
7

 (+
 6

%
 risp

etto
 

all’anno
 p

reced
ente) l’Italia è al vertice nell’U

nio
n

e E
uro

p
ea p

er azien
d

e co
n

d
o

tte d
a 

g
iovani. S

i tratta d
i un d

ato
 co

erente co
n la co

rsa alla terra in atto
 tra le nuo

ve 
g

enerazio
ni p

er il crescente interesse d
ei g

io
vani p

er il lavo
ro

 in cam
p

ag
na. I risultati 

reg
istrati sulla co

nd
uzio

ne d
elle aziend

e d
a p

arte d
ei g

io
vani ap

p
aio

no
 interessanti: 

i g
io

vani ag
rico

lto
ri utilizzano, ad

 esem
p

io, il w
eb

 e la tecno
lo

g
ia, 1

 su 4
 è laureato

 e 
co

no
sce una o

 p
iù ling

ue straniere (alm
eno

 a livello
 sco

lastico
), m

entre 8
 su 1

0
 so

no
 

ab
ituati a viag

g
iare e and

are all’estero. C
o

m
e testim

o
niano

 i casi p
ratici aziend

ali d
i 

seg
uito

 illustrati, è in atto
 un no

tevo
le cam

b
iam

ento
 co

n il m
estiere d

ella terra che no
n è 

p
iù co

nsid
erato

 l’ultim
a sp

iag
g

ia p
er le g

io
vani g

enerazio
ni m

a è la lo
ro

 strad
a d

el futuro.

L’esem
p

io
 d

ell’aziend
a ag

rico
la C

hiesa V
irg

inio
 d

i S
tefano

 C
hiesa rap

p
resenta so

lo
 

il p
rim

o
 d

i una lung
a serie d

i casi d
i successo

 in cui la p
resenza d

i g
io

vani va a b
raccetto

 
co

n l’inno
vazio

ne e la so
stenib

ilità. In q
uesta aziend

a si p
ro

d
uco

no
 o

rtag
g

i, si allevavano
 

m
ucche e si p

ro
d

uce b
io

g
as. L’id

ea inno
vativa d

ell’aziend
a, in linea co

i d
ettam

i 
d

ell’eco
no

m
ia circo

lare, è stata q
uella d

i valo
rizzare uno

 scarto
 d

i p
ro

d
uzio

ne: le b
ucce 

d
i p

o
m

o
d

o
ro. L’aziend

a C
hiesa V

irg
inio

 d
i S

tefano
 C

hiesa p
ro

d
uce infatti b

io
resina 

naturale o
ttenuta d

alla cutina, una so
stanza che viene estratta d

al p
o

m
o

d
o

ro. A
nche 

g
razie ad

 alcuni p
ro

g
etti euro

p
ei d

i ricerca, è stato
 realizzato

 un im
p

ianto
 d

i estrazio
ne 

sem
ind

ustriale, che ha p
erm

esso
 d

i realizzare una latta al cui interno
 no

n c’è chim
ica 

m
a so

lo
 natura. O

ltre a vernice p
er le latte p

o
trà d

iventare anche sm
alto

 naturale p
er le 

ung
hie.

U
n altro

 esem
p

io
 interessante è rap

p
resentato

 d
all’iniziativa che ha visto

 p
ro

tag
o

nista la 
C

o
o

p
erativa A

g
rico

la P
red

ium
, nel setto

re cerealico
lo. Q

uesta vo
lta la nuo

va traietto
ria 

è tracciata d
al “no

 fo
o

d
”, p

recisam
ente nel cam

p
o

 d
ella salute. I sem

i d
ei cereali hanno, 

infatti, il p
o

tere d
i asso

rb
ire calo

re e d
i rilasciarlo

 lentam
ente. Funzio

nano
 nello

 stesso
 

m
o

d
o

 co
n il fred

d
o. E

cco
 l’id

ea d
i im

p
ieg

arlo
 sia nella term

o
terap

ia che nella crio
terap

ia: 
nasce co

sì il “cuscino
 d

ella salute” d
i g

ranella d
i cereali e lavand

a d
a m

ettere nel fo
rno

 a 
m

icro
o

nd
e o

 nel freezer a seco
nd

a d
elle necessità. A

iuta a d
eco

ntratturare i m
usco

li, 
ab

b
assare la feb

b
re, riscald

are il letto
 o

 asso
rb

ire i traum
i. O

ltre a rilanciare un ind
o

tto
 

so
stenib

ilità ed
 eticità. Il m

ercato
 d

ell’o
rto

frutta b
io

d
inam

ica reg
g

e p
er o

ra la 
co

nco
rrenza d

ella S
p

ag
na (d

o
ve la b

io
d

inam
ica è in fo

rte ascesa), g
razie alle 

co
m

p
etenze rad

icate d
all’intro

d
uzio

ne d
ella b

io
d

inam
ica in Italia d

ai p
rim

i anni ’3
0

. P
er 

co
g

liere le tend
enze d

i un m
ercato

 estero
 sem

p
re p

iù co
m

p
etitivo

 serviranno
 p

erò
 

investim
enti in ricerca e fo

rm
azio

ne o
ltre alla valo

rizzazio
ne d

ella b
io

d
inam

ica nel P
iano

 
g

enerale d
i svilup

p
o

 d
el b

io
lo

g
ico

 italiano. 1
6

I co
ntratti d

i fi
liera

U
na sp

inta verso
 la so

stenib
ilità arriva anche d

a strum
enti d

ell’eco
no

m
ia co

ntrattuale 
co

m
e i C

o
ntratti d

i Filiera, in g
rad

o
 d

i valo
rizzare l’o

p
erato

 d
elle aziend

e ag
rico

le e 
co

ntem
p

o
raneam

ente ag
ire sulla tutela d

ell’am
b

iente, d
el p

aesag
g

io
 e d

el b
enessere 

anim
ale, senza tralasciare l’im

p
atto

 so
ciale d

elle iniziative. In q
uesta d

irezio
ne C

o
ld

iretti 
sta p

o
rtand

o
 avanti, o

rm
ai d

a tem
p

o, l’esp
erienza d

ei C
o

ntrati d
i filiera co

n l’o
b

iettivo
 d

i 
rid

urre lo
 sq

uilib
rio

 lung
o

 la filiera che ved
e la fase p

ro
d

uttiva sp
esso

 p
enalizzata

1
7. 

A
 rig

uard
o

 si p
o

sso
no

 citare, ad
 esem

p
io, i p

ro
g

etti, vo
lti a valo

rizzare le p
ro

d
uzio

ni 
1

0
0

%
 M

a
d

e
 in

 Ita
ly, svilup

p
ati nell’am

b
ito

 d
el setto

re d
ella C

arne b
o

vina, O
lio

 d
i o

liva, 
Frum

ento
 tenero

 e d
uro

 B
io

 ed
 A

ceto. 
Il p

ro
g

etto
 d

i filiera sulla carne b
ovina (firm

ato
 d

ai so
ci C

o
ld

iretti, Inalca, 
o

nifi
ch

e 
Ferraresi e Filiera B

ovini Italia) nasce p
er g

arantire un p
rezzo

 m
inim

o
 ag

li allevato
ri p

ari 
ai co

sti d
i p

ro
d

uzio
ne ed

 al co
ntem

p
o

 o
ff

rire un co
ntrib

uto
 al sistem

a P
aese co

n la 
rid

uzio
ne d

elle im
p

o
rtazio

ni. È
 p

revisto
 anche un p

rem
ium

 p
rice risp

etto
 alle q

uo
tazio

ni 
d

i m
ercato, g

arantito
 ag

li ag
rico

lto
ri, in g

rad
o

 d
i valo

rizzare le p
ro

d
uzio

ni 1
0

0
%

 italiane, d
i 

q
ualità e so

stenib
ili. Ino

ltre, il p
ro

g
etto

 assicura la tutela d
el territo

rio
 e la g

estio
ne attiva 

d
i aree d

estinate altrim
enti all’ab

b
and

o
no, rid

ucend
o

 il rischio
 d

i d
issesto

 id
ro

g
eo

lo
g

ico
 

e d
i incend

i e g
arantisce b

enessere nelle stalle e g
estio

ne so
stenib

ile d
ei p

asco
li. 

Il co
ntratto

 co
invo

lg
e tutte le fasi p

ro
d

uttive —
 d

all’allevam
ento

 alla m
acellazio

ne, d
alla 

lavo
razio

ne al co
nfezio

nam
ento

 fino
 alla co

m
m

ercializzazio
ne —

 valo
rizzand

o
 tutte le 

aree d
el no

stro
 P

aese, d
a q

uelle m
arg

inali d
el S

ud
 vo

cate all’allevam
ento

 estensivo
 d

ella 
linea vacca-vitello

 a q
uelle d

el N
o

rd
 ad

atte alle successive fasi d
i ristallo. 

In linea co
n q

uesti p
rincip

i risulta essere anche il co
ntratto

 d
i filiera sul g

rano
 b

io
lo

g
ico

 
(realizzato

 d
a C

o
ld

iretti co
n C

o
nso

rzi ag
rari d

’Italia, FA
I S

.p.A
. - Filiera A

g
rico

la Italiana - 
e G

rup
p

o
 C

asillo
), che intend

e raff
o

rzare la lead
ership

 d
ell’Italia in E

uro
p

a p
er num

ero
 

d
i im

p
rese che co

ltivano
 b

io
lo

g
ico. E

 lo
 fa p

reved
end

o
 la fo

rnitura p
er o

g
ni anno

 d
i 3

0
0

 
m

ilio
ni d

i chili d
i g

rano
 d

uro
 b

io
lo

g
ico

 1
0

0
%

 italiano
 d

estinato
 alla p

ro
d

uzio
ne d

i p
asta, 

e 3
0

0
 m

ilio
ni d

i chili d
i g

rano
 tenero

 b
io

 1
0

0
%

 italiano
 p

er la p
anificazio

ne.
N

el g
iug

no
 2

0
1

8
 C

o
ld

iretti, U
nap

ro
l, Fed

ero
lio

 e FA
I S

.p.A
. hanno

 firm
ato

 l’A
cco

rd
o

 d
i 

filiera p
er l’o

lio
 M

ad
e in Italy: p

er realizzare una filiera italiana che d
ifend

a la p
ro

d
uzio

ne, 
valo

rizzi la d
istintività ed

 assicuri la g
iusta d

istrib
uzio

ne d
el valo

re tra tutte le fasi d
ella 

filiera co
n un p

rezzo
 m

inim
o

 g
arantito

 ai p
ro

d
utto

ri p
ari ai co

sti d
i p

ro
d

uzio
ne. L’A

cco
rd

o
 

p
reved

e un p
o

tenziale d
i 1

0
 m

ilio
ni d

i chili d
i p

ro
d

o
tto

 p
er un valo

re d
i o

ltre 5
0

 m
ilio

ni d
i 

euro
 co

n l’o
b

iettivo
 d

i assicurare la sicurezza e le d
iff

usio
ne d

ell’o
lio

 1
0

0
 %

 italiano
 

stab
ilizzand

o
 le co

nd
izio

ni eco
no

m
iche d

ella vend
ita.

Q
uesti p

ro
g

etti d
i filiera so

no
 so

lo
 alcune d

elle iniziative p
o

rtate avanti d
a C

o
ld

iretti p
er 

G
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F
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R
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LY

1
6

  Fo
nte

 A
sso

ciazio
ne p

er 
l’A

g
rico

ltura B
io

d
inam

ica

1
7

  R
ap

p
o

rto
 IS

M
E

A
 sulla 

C
o

m
p

etitività 
d

ell’ag
ro

alim
entare italiano

: I 
d

ati che em
erg

o
no

 d
all’analisi 

d
e

lla
 c

a
te

n
a

 d
e

l v
a

lo
re

 

c
o

n
fe

rm
a

n
o

 fo
rti s

q
u

ilib
ri 

n
e

lla
 d

is
trib

u
z

io
n

e
 d

e
l v

a
lo

re
 

lung
o

 la fi
liera ag

ro
alim

entare



1
2

6
1

2
7

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

m
eno

 d
i 7

 anni). U
n terzo

 d
elle im

p
rese ag

rico
le italiane hanno

 un tito
lare d

o
nna e q

uesta 
d

istrib
uzio

ne p
ercentuale si risco

ntra cap
illarm

ente in tutte le aree d
el P

aese, d
alla 

p
ianura p

iù fertile alla m
o

ntag
na p

iù im
p

ervia. L’evo
luzio

ne d
ell’ultim

o
 d

ecennio
 rileva 

un trend
 co

stante d
i crescita d

el num
ero

 d
i im

p
rese fem

m
inili che rap

p
resenta la chiara 

esem
p

lificazio
ne d

i un vero
 e p

ro
p

rio
 “p

ro
cesso

 d
i fem

m
inilizzazio

ne” d
ell’ag

rico
ltura 

italiana. E
ssere im

p
rend

itrice ag
rico

la o
g

g
i è o

rm
ai il risultato

 d
i una scelta co

nsap
evo

le 
e d

esid
erata anche se p

revale nella d
ecisio

ne il valo
re aff

ettivo
 d

el co
ntinuare l’attività 

trad
izio

nale d
ella fam

ig
lia. N

um
ero

se so
no

 le im
p

rend
itrici che p

ro
veng

o
no

 d
a 

setto
ri lavo

rativi ed
 eco

no
m

ici m
o

lto
 d

istanti d
all’ag

rico
ltura. L’im

p
rend

ito
ria fem

m
inile 

è un’im
p

rend
ito

ria m
ultifunzio

nale co
n 1

.3
7

1
 fatto

rie d
id

attiche attive sul territo
rio

 
nazio

nale. A
ziend

e ag
rico

le che acco
lg

o
no

 scuo
le p

er una co
m

unicazio
ne d

iretta co
n 

l’ag
rico

lto
re in un’o

ttica d
i co

invo
lg

im
ento

 attivo. Q
uesto

 al fine d
i creare un 

co
lleg

am
ento

 tra città e cam
p

ag
na, far co

no
scere l’am

b
iente ag

rico
lo, l’o

rig
ine d

ei 
p

ro
d

o
tti alim

entari e la vita d
eg

li anim
ali. G

li ag
rinid

o
 so

no
 strutture d

i acco
g

lienza 
realizzata all’interno

 d
i un’aziend

a ag
rico

la p
er b

am
b

ini fino
 a tre anni d

i età, m
entre 

g
li ag

riasilo
 o

sp
itano

 b
am

b
ini d

ai 3
 ai 6

 anni. Il p
ro

g
etto

 A
g

ritata è invece una fo
rm

a 
d

i acco
g

lienza d
i b

am
b

ini all’interno
 d

ella fam
ig

lia e d
ella casa nel co

ntesto
 d

ell’aziend
a 

ag
rico

la. A
ltro

 vantag
g

io
 che o

ff
re l’aziend

a ag
rico

la m
ultifunzio

nale è d
i certo

 l’aziend
a 

ag
rico

la so
ciale, un’inno

vazio
ne che è stata rico

no
sciuta co

n l’ap
p

ro
vazio

ne d
ella 

Leg
g

e nazio
nale sull’ag

rico
ltura so

ciale 1
4

1
 d

el 1
8

 ag
o

sto
 2

0
1

5
. L’o

b
iettivo

 è q
uello

 
d

i svilup
p

are interventi d
i servizi so

ciali, so
cio

-sanitari, ed
ucativi e d

i inserim
ento

 
so

cio
-lavo

rativo
 p

er facilitare l’accesso
 ad

eg
uato

 ed
 unifo

rm
e alle p

restazio
ni essenziali 

p
er p

erso
ne, fam

ig
lie e co

m
unità lo

cali in tutto
 il territo

rio
 nazio

nale ed
 in p

artico
lare 

nelle zo
ne rurali o

 svantag
g

iate.

S
o

stenib
ilità p

er co
m

p
etere

A
lcune esp

erienze m
o

strano
 in p

artico
lare co

m
e la scelta d

ella so
stenib

ilità sia una 
strateg

ia co
m

p
etitiva.

leifi
cio

 
ucchi S

.p
.A

., uno
 d

ei p
rincip

ali p
layer d

el setto
re o

leario
 italiano, p

ro
d

uce o
li 

d
a o

ltre d
uecento

 anni e o
p

era sia co
m

e p
ro

d
utto

re d
i o

li d
i o

liva e o
li d

i sem
i a m

archio
 

p
ro

p
rio

 e a m
archio

 p
rivato, sia co

m
e fo

rnito
re d

ell’ind
ustria alim

entare. In un’o
ttica 

d
i valo

rizzazio
ne d

ella q
ualità d

el p
ro

d
o

tto
 e d

ella m
ateria p

rim
a, neg

li ultim
i anni 

ha investito
 sia sulla tracciab

ilità (utilizzand
o

 il Q
R

 C
o

d
e p

resente sulle b
o

ttig
lie si p

uò
 

risalire all’o
rig

ine d
i tutte le co

m
p

o
nenti e fasi d

i lavo
razio

ne d
ell’o

lio
); sia sulla 

so
stenib

ilità. L’aziend
a d

i C
rem

o
na ha, infatti, svilup

p
ato

 un d
iscip

linare vo
lo

ntario
 

d
i certificazio

ne (D
T

P.1
2

5
) che co

ncerne la so
stenib

ilità d
ella filiera d

i p
ro

d
uzio

ne 
d

ell’o
lio

 extra verg
ine d

i o
liva —

 sia italiano, sia d
i o

rig
ine d

ell’U
nio

ne E
uro

p
ea —

 in o
g

ni 
suo

 p
assag

g
io, tracciato

 e g
arantito

 d
alla certificazio

ne C
S

Q
A

. La realizzazio
ne d

el 
d

iscip
linare, evo

luzio
ne d

i un p
reced

ente p
ro

g
etto

 svilup
p

ato
 co

n Leg
am

b
iente e co

n 
la co

llab
o

razio
ne d

i tutte le p
rincip

ali o
rg

anizzazio
ni d

i p
ro

d
utto

ri o
livico

li (A
ip

o, C
no, 

C
o

nfo
liva, U

nap
o

l, U
nap

ro
l e U

nasco
), p

reved
e il risp

etto
 d

i o
ltre 1

5
0

 req
uisiti che 

g
arantisco

no
 la so

stenib
ilità d

ell’o
lio

 extra verg
ine d

i o
liva certificato

 su q
uattro

 asp
etti: 

d
ei cereali ed

 o
ff

rire o
p

p
o

rtunità o
ccup

azio
nali p

er la sua co
m

m
ercializzazio

ne, 
l’aziend

a ha recup
erato

 la m
anualità artig

ianale d
i d

o
nne d

el luo
g

o
 im

p
eg

nate nel 
co

nfezio
nam

ento
 d

i linee p
er b

am
b

ini ed
 ad

ulti, co
m

e le fasce lo
m

b
ari o

 ‘il classico
’ 

p
er il calo

re terap
eutico. In arrivo

 c’è anche il cuscino
 d

ella salute p
et p

er g
li am

ici
a q

uattro
 zam

p
e.

C
’è p

o
i l’esem

p
io

 d
i Fab

rizio
 A

g
o

sto
 co

n i suo
i tetti d

i p
ag

lia. La lo
ro

 strao
rd

inarietà 
sta nel m

antenere una co
ntinuità nella trad

izio
ne e trasferirla nel futuro

 e nel chiud
ere 

un ciclo
 p

ro
d

uttivo. Il Tetto
 d

i p
ag

lia è eco
lo

g
ico, p

uò
 d

urare 5
0

 anni, è leg
g

ero
 m

a 
è anche iso

lante. In q
uesto

 m
o

d
o

 l’aziend
a chiud

e la filiera d
alla sem

ina d
ella seg

ale al 
tag

lio, fino
 alla realizzazio

ne d
ei fasci co

n la p
arte ap

p
unto

 m
eno

 no
b

ile, o
vvero

 la p
ag

lia. 

P
ro

seg
uend

o
 co

n la b
reve d

isam
ina d

i casi d
i rilievo, ecco

 l’esem
p

io
 d

i cinq
ue rag

azzi 
ed

 il p
ro

g
etto

 “M
elovita” che valo

rizza g
li scarti d

el m
elo

g
rano. L’id

ea è stata q
uella 

d
i trasfo

rm
are la b

uccia d
el frutto

 nel suo
 p

ackag
ing

 attraverso
 la realizzazio

ne d
i 

b
io

p
lastica d

ag
li scarti d

el m
elo

g
rano. M

entre trad
izio

nalm
ente la b

uccia veniva utilizzata 
p

er fo
rag

g
iare g

li anim
ali, o

g
g

i, g
razie al p

ro
g

etto, verrà d
estinata ad

 un im
p

ieg
o

 nel 
cam

p
o

 d
ella salute: la b

uccia d
i m

elo
g

rano
 verrà so

tto
p

o
sta all’estrazio

ne d
i un p

o
tente 

antio
ssid

ante (acid
o

 ellag
ico

) p
er le aziend

e co
sm

etiche e farm
aceutiche. C

o
n la 

restante p
arte si o

tterranno
 b

io
p

o
lim

eri p
er la p

ro
d

uzio
ne d

ella b
io

p
lastica che so

stituirà 
l’attuale co

nfezio
ne.

S
i p

uò
 citare, ino

ltre, la sto
ria d

i P
asly (P

asq
ualina Trip

o
d

i) che co
n g

li scarti d
i p

ro
d

uzio
ne 

realizza accesso
ri d

i alta m
o

d
a. È

 co
sì che d

a un no
ccio

lo
 d

’o
liva d

i q
uesta aziend

a 
ag

rico
la nasce un b

racciale. P
ro

p
rio

 co
m

e avviene co
n una p

ig
na, co

n un ram
etto

 secco
 

d
el b

o
sco, co

n la cera d
elle ap

i o
 il ram

e scartato
 d

alle lavo
razio

ni artig
ianali d

el luo
g

o. 
G

io
ielli d

al b
o

sco, d
unq

ue, co
n l’A

sp
ro

m
o

nte sulle p
asserelle d

ell’alta M
o

d
a. I p

rim
ati 

d
i un’ag

rico
ltura che si rinno

va sulle nuo
ve strad

e d
el fashio

n, d
el g

io
iello

 e d
ella m

o
d

a.

Tra i g
io

vani va anno
verata anche l’esp

erienza d
i Linfa, una p

icco
la serra sm

art 
(6

0
0

x5
2

0
x3

5
0

 m
m

) p
ensata e co

m
m

ercializzata d
alla start-up

 italiana R
o

b
o

n
ica. 

M
o

d
ulare (si p

o
sso

no
 acco

p
p

iare num
ero

se serre, ad
 esem

p
io

 p
er i risto

ranti) e 
d

all’essenziale d
esig

n m
ad

e in Italy, g
arantisce, in casa, un sistem

a d
i co

ltura id
ro

p
o

nica 
co

m
p

letam
ente auto

m
atizzata. La luce d

el so
le è sim

ulata d
a LE

D
, i nutrienti im

p
ieg

ati 
so

no
 tutti o

rg
anici, e no

n b
iso

g
na essere un ag

rico
lto

re p
er co

ltivare la p
ro

p
ria insalata, 

i p
ro

p
ri p

ep
ero

ncini o
 il p

ro
p

rio
 b

asilico
: g

razie all’A
p

p
 e al clo

ud
 si p

o
sso

no
 usare 

d
ei p

ro
fili d

’uso
 p

reim
p

o
stati, im

p
o

rtare q
uelli altrui, o

 anco
ra co

nd
ivid

ere i p
ro

p
ri. 

L’im
p

rend
ito

ria fem
m

inile 
Tra g

li esem
p

i d
i successo

 citati, d
iverse esp

erienze so
no

 im
p

utab
ili all’universo

 
fem

m
inile ag

rico
lo. Le d

o
nne d

’im
p

resa so
no

 d
ue vo

lte g
io

vani, p
er d

ata d
i avvio

 
d

ell’attività e p
er incid

enza d
i im

p
rend

itrici und
er 3

5
. Infatti, 4

 im
p

rese fem
m

inili su 1
0

 
so

no
 state create d

al 2
0

1
0

 ad
 o

g
g

i (tra g
li uo

m
ini, so

no
 3

 su 1
0

 le aziend
e che hanno
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L’Italia è ai vertici m
o

nd
iali sulla sicurezza 

alim
entare co

n il m
ino

r num
ero

 d
i p

ro
d

o
tti 

ag
ro

alim
entari co

n resid
ui chim

ici irreg
o

lari 
(0

,4
%

), inferio
re d

i 3
 vo

lte alla m
ed

ia  
U

e (1
,2

%
) e b

en 1
2

 vo
lte a q

uella d
ei P

aesi 
terzi (4

,7
).

am
b

ientali, che includ
e ag

rico
ltura a p

ro
d

uzio
ne integ

rata, ciclo
 d

i vita, im
p

atto
 

am
b

ientale, b
io

d
iversità; so

ciale, co
m

p
rend

ente il risp
etto

 d
ei lavo

rato
ri e d

ella 
co

m
unità, la lo

tta al cap
o

ralato, la fo
rm

azio
ne; eco

no
m

ica, che co
ntem

p
la p

rezzo
 eq

uo, 
g

enerazio
ne e d

istrib
uzio

ne d
ella ricchezza, red

d
itività, effi

cienza; e q
ualitativa/

nutrizio
nale, che rig

uard
a sp

ecifici p
aram

etri m
erceo

lo
g

ici, nutrizio
nali e salutistici. 

C
an

tine A
rnald

o
 C

ap
rai —

 aziend
a lead

er nella p
ro

d
uzio

ne d
i S

ag
rantino

 d
i M

o
ntefalco, 

il g
rand

e vino
 ro

sso
 p

ro
d

o
tto

 d
a uve S

ag
rantino, un vitig

no
 unico

 che cresce so
lo

 
nel territo

rio
 d

i M
o

ntefalco
 d

a p
iù d

i q
uattro

cento
 anni —

 ha p
ro

m
o

sso
 il p

ro
g

etto
 

M
o

n
te

fa
lc

o
 2

0
1

5
: T

h
e

 N
e

w
 G

re
e

n
 R

e
v

o
lu

tio
n, il p

rim
o

 p
ro

to
co

llo
 territo

riale d
i 

p
ro

d
uzio

ne vitivinico
lo

 (certificato
 d

a 
S

Q
A

) che fa d
ella so

stenib
ilità am

b
ientale, 

so
ciale ed

 eco
no

m
ica il nuo

vo
 m

o
d

ello
 d

i svilup
p

o
 d

i un intero
 territo

rio. C
antine A

rnald
o

 
C

ap
rai è im

p
eg

nata d
a d

iversi anni nel m
o

nito
rag

g
io, nella valutazio

ne e nella rid
uzio

ne 
d

ei co
nsum

i aziend
ali e d

ell’im
p

atto
 che le attività d

i p
ro

d
uzio

ne hanno
 sul territo

rio. 
È

 co
sì che risp

etto
 al 2

0
1

5
 l’aziend

a ha rid
o

tto
 i co

nsum
i sp

ecifici d
i energ

ia elettrica 
d

el 2
2

%
; q

uelli d
i acq

ua d
el 2

3
%

; il co
nsum

o
 d

i g
aso

lio
 ag

rico
lo

 d
el 6

%
; il q

uantitativo
 

d
i ag

ro
farm

aci p
er ettaro

 d
el 7

7
%

; le em
issio

ni d
i C

O
2  eq

 a b
o

ttig
lia d

el 1
7

%
. E

 ha 
aum

entato
 l’uso

 d
i co

ncim
i o

rg
anici d

el 1
6

6
%

.

La cantina S
alcheto

 d
i M

o
ntep

ulciano, “C
antina so

stenib
ile” seco

nd
o

 il G
am

b
ero

 R
o

sso, 
è stata la p

rim
a aziend

a al m
o

nd
o

 ad
 aver certificato

 (nel 2
0

1
1

) la C
arb

o
n Fo

o
tp

rint 
d

i una b
o

ttig
lia d

i vino
 (seco

nd
o

 lo
 stand

ard
 IS

O
 1

4
0

6
4

). C
o

ntro
lla co

stantem
ente 

le p
ro

p
rie p

erfo
rm

ance am
b

ientali p
er m

ig
lio

rarle: p
er q

uesto
 red

ig
e un B

ilancio
 d

i 
S

o
stenib

ilità (co
nfo

rm
e alla no

rm
a 

Q
A

LI
A

S
) che tiene co

nto
 d

ella C
arb

o
n Fo

o
tp

rint, 
d

alla W
ater Fo

o
tp

rint e d
i un Ind

ice B
io

d
iversità in fase d

i sp
erim

entazio
ne ap

p
licata, 

che m
o

nito
ra la q

ualità b
io

lo
g

ica d
el suo

lo
 e d

ell’eco
sistem

a aziend
ale. La cantina 

è energ
eticam

ente auto
no

m
a (“o

ff
-g

rid
”), p

ro
d

uce seco
nd

o
 lo

 stand
ard

 b
io

lo
g

ico, 
auto

p
ro

d
uce co

l co
m

p
o

stag
g

io
 i p

ro
p

ri co
ncim

i, d
ep

ura e riciclare il 1
0

0
%

 d
elle acq

ue 
reflue (incluse q

uelle d
erivanti d

al lavag
g

io
 d

elle m
acchine irro

ratrici), d
iff

erenziare il 9
8

%
 

d
ei m

ateriali d
i scarto

 nell’iso
la eco

lo
g

ica interna anche al fine d
i ad

o
ttare m

isure 
d

i riciclo
 d

iretto.

L‘acq
ua

Il risp
arm

io
 id

rico
 è sicuram

ente un altro
 asp

etto
 rilevante d

al p
unto

 d
i vista d

ella 
so

stenib
ilità, co

m
p

lice anche la vulnerab
ilità ai cam

b
iam

enti clim
atici, a causa d

ei q
uali 

d
iverse zo

ne d
el no

stro
 territo

rio
 risultano

 d
anneg

g
iate d

a p
erio

d
i d

i siccità. 
N

ella d
irezio

ne d
i una g

estio
ne so

stenib
ile d

ell’acq
ua in ag

rico
ltura, ad

 esem
p

io, si 
m

uo
ve Irrifram

e
, il sistem

a d
i irrig

azio
ne intellig

ente realizzato
 d

all’A
nb

i (A
sso

ciazio
ne 

nazio
nale b

o
nifiche), che g

arantisce un risp
arm

io
 id

rico
 fino

 al 2
5

%
. S

i tratta d
i un 

so
ftw

are 1
0

0
 %

 M
ad

e in Italy che, g
razie alla co

m
b

inazio
ne d

i p
iù p

aram
etri (tip

o
 d

i 
co

ltura, p
revisio

ni m
eteo, um

id
ità d

el terreno, d
isp

o
nib

ilità id
rica) p

erm
ette d

i inviare 
all’ag

rico
lto

re (via co
m

p
uter o

 telefo
nia m

o
b

ile) info
rm

azio
ni su co

m
e, q

uand
o

 e q
uanto

 
irrig

are. C
o

n la nuo
va A

p
p

 il co
nsig

lio
 arriverà anche in versio

ne vo
cale (Irrivo

ice). Il tutto
 



1
3
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 2
0

1
8

in m
o

d
o

 g
ratuito. Il sistem

a o
g

g
i è attivo

 su una sup
erficie d

i 1
,6

 m
ilio

ni d
i ettari (circa il 

4
8

%
 d

ella sup
erficie co

nso
rtile irrig

ab
ile d

i tutta Italia) situati in Lo
m

b
ard

ia, V
eneto, Friuli 

V
enezia G

iulia, E
m

ilia R
o

m
ag

na, To
scana, U

m
b

ria, Lazio, A
b

ruzzo, P
ug

lia, B
asilicata e 

C
alab

ria. L’uso
 razio

nale d
ell’acq

ua irrig
ua, co

nsentito
 d

a Irrifram
e, p

erm
ette alle im

p
rese 

ag
rico

le d
i im

p
ieg

are m
eno

 acq
ua e realizzare eco

no
m

ie nella fase p
ro

d
uttiva e, q

uind
i, 

d
i o

ttenere un m
ig

lio
r red

d
ito

 e una m
ag

g
io

re co
m

p
etitività sui m

ercati. A
lle iniziative 

co
llettive, si affi

ancano
 q

uelle d
i sing

o
le aziend

e.

E
nerg

ie rinnovab
ili

P
er q

uanto
 rig

uard
a lo

 svilup
p

o
 d

elle fo
nti rinno

vab
ili, le co

sid
d

ette im
p

rese 
ag

ro
energ

etiche hanno
 un ruo

lo
 strateg

ico
 nella svilup

p
o

 d
ella g

reen eco
no

m
y a m

icro
 

scala territo
riale, co

niug
and

o
 inno

vazio
ne ed

 effi
cienza co

n la salvag
uard

ia d
el territo

rio, 
d

ella b
io

d
iversità e m

itig
and

o
 g

li eff
etti neg

ativi d
ei cam

b
iam

enti clim
atici. I m

o
tivi d

i 
interesse e d

i crescita vanno
 ricercati nelle o

p
p

o
rtunità d

i d
iversificare le attività a livello

 
aziend

ale, nella p
o

ssib
ilità d

i valo
rizzare i resid

ui e i so
tto

p
ro

d
o

tti d
i o

rig
ine ag

rico
la o

ltre 
alla necessità d

i far fro
nte a co

sti crescenti p
er rag

g
iung

ere l’auto
suffi

cienza energ
etica. 

La p
ro

d
uzio

ne d
i energ

ia verd
e, ino

ltre, è im
p

o
rtante anche p

er q
uelle im

p
rese 

interessate a m
ig

lio
rare la p

ro
p

ria co
m

p
etitività sul m

ercato, certificand
o

 il rid
o

tto
 

im
p

atto
 am

b
ientale d

ei cicli p
ro

d
uttivi. N

eg
li ultim

i anni le rinno
vab

ili ag
rico

le so
no

 
cresciute g

razie a d
iverse m

isure incentivanti —
 in p

artico
lar m

o
d

o
 nel so

lare 
fo

to
vo

ltaico
 e b

io
g

as —
 integ

rand
o

 le tecno
lo

g
ie in b

ase alle p
o

tenzialità aziend
ali e 

sfruttand
o

 al m
eg

lio
 la d

isp
o

nib
ilità d

i sup
erfici d

elle co
p

erture, anche co
n rim

o
zio

ne 
d

ell’eternit, e g
razie alla valo

rizzazio
ne d

eg
li effl

uenti zo
o

tecnici d
i allevam

ento.

P
er le b

io
en

erg
ie elettriche

, al 3
0

 g
iug

no
 2

0
1

8
, g

li im
p

ianti d
i p

icco
la p

o
tenza (inferio

re 
ad

 1
 M

W
e) a b

io
m

asse, b
io

liq
uid

i e b
io

g
as incentivati co

n g
li attuali m

eccanism
i so

no
 

2
.5

3
0

 (risp
ettivam

ente 4
6

2
 im

p
ianti a b

io
m

assa, 4
0

3
 b

io
liq

uid
i e 1

.6
6

5
 b

io
g

as) 1
8. P

iù 
d

ell’8
1

%
 risulta g

ià in esercizio
 alla fine d

ello
 sco

rso
 anno, p

rincip
alm

ente g
razie ad

 o
ltre 

1
.3

7
0

 im
p

ianti a b
io

g
as. Q

uesti p
icco

li im
p

ianti rap
p

resentano
 il 9

3
%

 d
eg

li im
p

ianti a 
b

io
energ

ie e il 2
5

%
 d

eg
li im

p
ianti a fo

nte rinno
vab

ile elettrica am
m

essi ag
li incentivi. C

o
n 

il 7
,4

%
 d

ella p
o

tenza incentivata installata (circa 1
,3

7
0

 G
W

) co
p

ro
no

 p
iù d

el 1
9

,1
%

 d
ella 

p
ro

d
uzio

ne elettrica d
a rinno

vab
ili incentivata in Italia. N

o
no

stante il num
ero

 d
ei p

ro
g

etti 
sia aum

entato
 m

eno
 d

el 7
%

 risp
etto

 al 2
0

1
6

, co
n un increm

ento
 d

i p
o

tenza d
ello

 0
,5

%
, 

l’energ
ia incentivata p

ro
d

o
tta è aum

entata d
el 5

%
. In g

enerale so
no

 stati realizzati 
p

revalentem
ente im

p
ianti d

i p
o

tenza co
m

p
resa tra i 6

0
0

 kW
 e i 1

0
0

0
 kW

 (4
3

%
), che 

rap
p

resentano
 anche il 7

5
%

 d
ella p

o
tenza, m

entre so
no

 aum
entati al 4

1
%

 g
li im

p
ianti 

inferio
ri ai 3

0
0

 kW
 (il 1

2
%

 d
ella p

o
tenza istallata). A

nalizzand
o

 la tend
enza p

er sing
o

la 
fo

nte, i p
ro

g
etti d

i im
p

ianti term
o

elettrici a b
io

m
assa d

i p
o

tenza inferio
re ai 3

0
0

kW
 so

no
 

aum
entati d

el 5
0

%
 (3

2
4

 im
p

ianti) che, p
ur rap

p
resentand

o
 il 1

3
,5

%
 d

ella p
o

tenza 
co

m
p

lessiva risp
etto

 ag
li im

p
ianti inferio

ri al M
W

, co
ntrib

uisco
no

 so
lo

 p
er l’1

,7
%

 alla 
p

ro
d

uzio
ne elettrica. S

eg
ue il b

io
g

as d
i p

o
tenza inferio

re ai 3
0

0
kW

, co
n una crescita d

el 
1

6
%

, che rap
p

resenta circa il 2
5

%
 d

ella p
o

tenza e co
ntrib

uisce alla p
ro

d
uzio

ne d
i 

energ
ia elettrica p

er o
ltre l’8

,2
%

. 

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

Le ricad
ute eco

no
m

iche ed
 o

ccup
azio

nali d
elle b

io
energ

ie elettriche evid
enziano

 un 
seg

m
ento

 d
i setto

re co
n un alto

 valo
re ag

g
iunto, stim

ato
 d

al G
S

E
1

9 in 8
7

0
 m

ilio
ni d

i euro
 

(circa il 2
7

%
 d

el to
tale), che assum

e m
ag

g
io

r rilievo
 se p

arag
o

nato
 alle altre fo

nti 
rinno

vab
ili in funzio

ne. Infatti il b
io

g
as co

n il 6
,5

%
 d

eg
li investim

enti co
m

p
lessivi e il 

1
3

,3
%

 d
i sp

ese g
estio

ne e m
anutenzio

ne, g
enera un valo

re ag
g

iunto
 d

el 1
4

,8
%

. N
el 

sing
o

lo
 seg

m
ento

 d
elle b

io
energ

ie, il b
io

g
as reg

istra la p
iù alta sp

esa d
i investim

ento
 

(o
ltre il 9

1
%

), un m
ino

r co
sto

 d
i g

estio
ne e m

anutenzio
ne risp

etto
 alle b

io
m

asse e 
b

io
lib

iq
ui, co

nseg
uend

o
 il m

ag
g

io
r valo

re ag
g

iunto
 (5

5
,1

%
). In term

ini o
ccup

azio
nali, le 

b
io

energ
ie im

p
eg

nano
 o

ltre 1
2

 m
ila U

nità d
i Lavo

ro
 A

nnuali P
erm

anenti (il 3
2

%
 d

el to
tale 

im
p

ieg
ato

) e 2
.2

8
2

 U
nità d

i Lavo
ro

 A
nnuali Tem

p
o

ranee (il 1
4

,8
%

). Il so
lo

 b
io

g
as è in 

g
rad

o
 d

i im
p

ieg
are 6

.4
5

4
 U

nità d
i Lavo

ro
 A

nnuali P
erm

anenti (o
ltre il 1

7
%

 d
el to

tale).
Lo

 svilup
p

o
 d

i q
ueste p

icco
le tecno

lo
g

ie è stato
 d

irettam
ente d

eterm
inato

 d
alle p

assate 
m

isure d
i incentivazio

ne che hanno
 p

rem
iato, g

razie all’accesso
 d

iretto
 ag

li incentivi e i 
reg

istri, m
ag

g
io

rm
ente le tag

lie rid
o

tte e la valo
rizzazio

ne d
ei so

tto
p

ro
d

o
tti. Lo

 svilup
p

o
 

d
i q

uesti p
icco

li im
p

ianti a scala aziend
ale è d

o
vuto

 sia a lo
g

iche d
i m

ercato, d
eterm

inate 
in p

artico
lare d

alla d
isp

o
nib

ilità d
ella b

io
m

assa, sia all’intro
d

uzio
ne d

i p
rem

ialità 
sp

ecifiche p
er l’aum

ento
 d

elle p
erfo

rm
ance d

i effi
cienza energ

etica (es. co
g

enerazio
ne) 

e am
b

ientali (es. rid
uzio

ne d
elle em

issio
ni e ab

b
attim

ento
 d

ell’azo
to

 nei resid
ui 

zo
o

tecnici), che hanno
 co

m
p

letato
 un q

uad
ro

 d
i rilancio

 d
ell’ag

ro
-energ

ia, o
g

g
i 

interp
retata in un’o

ttica realm
ente m

ultifunzio
nale.

N
el setto

re term
ico

, la fo
nte rinno

vab
ile p

iù utilizzata è la b
io

m
assa, in p

rim
is leg

na e 
p

ellet usate nel resid
enziale. Il G

S
E

 stim
a che g

li ap
p

arecchi in esercizio
 siano

 circa 7
 

m
ilio

ni, co
n un m

ercato
 annuale d

i 0
,2

 - 0
,4

 m
ilio

ni d
i ap

p
arecchi (circa il 2

5
 p

er cento
 

increm
enti lo

 sto
ck). G

razie al C
o

nto
 Term

ico
2

0 a fine ag
o

sto
 2

0
1

8
 erano

 stati realizzati 
6

0
.7

9
1

 im
p

ianti alim
entati a b

io
m

assa (+
1

5
9

 p
er cento

 risp
etto

 allo
 sco

rso
 anno

), d
i cui 

p
iù d

el 9
9

,9
 p

er cento
 so

no
 interventi realizzati d

a p
rivati. Q

uesti im
p

ianti so
no

 la 
tecno

lo
g

ia m
ag

g
io

rm
ente incentivata (5

7
 p

er cento
). Le ricad

ute eco
n

o
m

ich
e ed

 
o

ccup
azio

nali d
elle rinno

vab
ili term

iche
2

1 evid
enziano

 co
m

e g
li im

p
ianti alim

entati a 
leg

na (stufe e term
o

cam
ini), a fro

nte d
i investim

enti co
ntenuti p

er la realizzazio
ne (1

7
0

 
m

ilio
ni d

i euro
), hanno

 g
enerato

 o
ltre 1

8
.9

7
4

 U
nità d

i Lavo
ro

 A
nnuali P

erm
anenti e 2

.1
0

0
 

U
nità d

i Lavo
ro

 A
nnuali Tem

p
o

ranee.

Ino
ltre la nuo

va S
trateg

ia E
nerg

etica N
azio

nale (S
E

N
), avvalo

rand
o

 le tend
enze d

i 
svilup

p
o

 d
ella p

icco
la g

enerazio
ne d

istrib
uita, raff

o
rza la p

enetrazio
ne d

elle tecno
lo

g
ie 

d
i p

icco
la tag

lia a sup
p

o
rto

 d
ell’eco

no
m

ia circo
lare. E

ssa p
reved

e ino
ltre d

i so
stenere le 

b
io

energ
ie incentivand

o
 i p

icco
li im

p
ianti alim

entati d
a scarti, so

tto
p

ro
d

o
tti e rifiuti 

ag
rico

li, no
nché intro

d
ucend

o
 criteri d

i effi
cienza e rid

uzio
ne d

elle em
issio

ni d
i p

o
lveri 

so
ttili anche p

er il p
arco

 installato. Il m
antenim

ento
 d

ella cap
acità p

ro
d

uttiva e 
l’am

m
o

d
ernam

ento
 d

el p
arco

 d
i g

enerazio
ne so

no
 o

b
iettivi strateg

ici che p
erm

etteranno
 

d
i valo

rizzare al m
eg

lio
 le co

m
p

etenze m
aturate d

a m
ig

liaia d
i im

p
rend

ito
ri ag

rico
li.

Il b
io

m
etano

 è una fo
nte energ

etica che p
uò

 co
ntrib

uire fino
 a circa il 1

5
%

 d
ella 

d
o

m
and

a italiana d
i g

as al 2
0

3
0

2
2. La p

ro
d

uzio
ne d

i b
io

m
etano

 d
a fo

nti ag
rico

le in Italia 

1
8

  
lab

o
razio

ne d
ati G

esto
re 

d
ei S

ervizi E
nerg

etici S
p

A
 

al 3
0

.0
6

.2
0

1
8

, d
a 

A
sso

ciazio
ne le Fatto

rie 
d

el S
o

le – C
o

ld
iretti 

w
w

w
. fatto

ried
elso

le.o
rg

1
9

  R
elazio

ne sulla situazio
ne 

energ
etica nazio

nale al 2
0

1
7

 
d

el 2
0

.0
7

.2
0

1
8

, G
esto

re 
d

ei S
ervizi E

nerg
etici S

p
A

.

2
0

  R
eg

im
e d

i so
steg

no
 p

er 
interventi d

i p
icco

le 
d

im
ensio

ni p
er la p

ro
d

uzio
ne 

d
i energ

ia term
ica d

a fo
nti 

rinnovab
ili e p

er l’increm
ento

 
d

ell’e
cienza energ

etica

2
1

  R
elazio

ne sulla situazio
ne 

energ
etica nazio

nale al 2
0

1
7

 
d

el 2
0

.0
7

.2
0

1
8

, G
esto

re d
ei 

S
ervizi E

nerg
etici S

p
A

.

2
2

  S
N

A
M

 S
.P.A

. aud
izio

ne 
sull’aff

are asseg
nato

 n. 
3

2
 

p
ro

fi
li am

b
ientali d

ella 
strateg

ia energ
etica 

nazio
nale)



1
3

2
1

3
3

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

ha infatti una p
o

tenzialità d
i 2

,5
 m

iliard
i d

i m
etri cub

i, senza rid
urre il p

o
tenziale italiano

 
nei m

ercati alim
entari, m

a accrescend
o

 la co
m

p
etitività e so

stenib
ilità d

elle aziend
e. 

L’o
b

iettivo
 p

er il setto
re ag

rico
lo

 è d
are un co

ntrib
uto

 crescente al p
ro

cesso
 d

i g
rad

uale 
p

assag
g

io
 d

a una eco
no

m
ia b

asata sui carb
uranti fo

ssili a una d
ecarb

o
nizzata e p

iù 
so

stenib
ile, co

n una co
llab

o
razio

ne d
i filiera in g

rad
o

 d
i im

p
rim

ere m
ag

g
io

re fo
rza allo

 
svilup

p
o

 d
el setto

re d
el b

io
g

as e d
el b

io
m

etano. Q
uesto

 no
n lim

itand
o

si al so
lo

 am
b

ito
 

d
ei trasp

o
rti, m

a sfruttand
o

 ap
p

ieno
 il p

o
tenziale d

elle filiere e favo
rend

o
 la transizio

ne 
italiana verso

 un sistem
a energ

etico
 ed

 ag
rico

lo
 net zero

 carb
o

n (carb
o

n neutrality). 
U

n m
o

d
ello

 d
i eco

no
m

ica circo
lare che p

arte d
alle aziend

e ag
rico

le e zo
o

tecniche co
n 

l’utilizzo
 d

eg
li scarti d

elle co
ltivazio

ni e d
eg

li effl
uenti d

i allevam
ento

 p
er arrivare 

all’utilizzo
 d

el b
io

m
etano

 nei tratto
ri, nelle flo

tte d
ei m

ezzi p
ub

b
lici e nelle auto

 d
ei 

cittad
ini italiani. Il tutto

 co
nsentirà d

i g
enerare un ciclo

 virtuo
so

 d
i g

estio
ne d

elle riso
rse, 

tag
lio

 d
eg

li sp
rechi, rid

uzio
ne d

elle em
issio

ni inq
uinanti, creazio

ne d
i nuo

vi p
o

sti d
i 

lavo
ro

 e svilup
p

o
 d

ella ricerca scientifica in m
ateria d

i carb
uranti g

reen. Il co
ntrib

uto
 d

el 
b

io
m

etano
 alla d

ecarb
o

nizzazio
ne no

n si lim
ita alla so

la fase d
el so

d
d

isfacim
ento

 d
el 

co
nsum

o
 energ

etico. Il suo
 p

ro
cesso

 p
ro

d
uttivo

 rend
e infatti d

isp
o

nib
ili una serie d

i altri 
p

ro
d

o
tti, so

tto
p

ro
d

o
tti e servizi no

n energ
etici il cui sfruttam

ento
 co

m
p

o
rta una 

rid
uzio

ne d
elle em

issio
ni clim

alteranti. A
d

 o
g

g
i, co

n un so
lo

 im
p

ianto
 a b

io
m

etano
 

entrato
 in esercizio

 e allacciato
 alla rete S

N
A

M
 (p

er una cap
acità d

i trasp
o

rto
 richiesta d

i 
9

0
 kS

m
c/g

), so
no

 circa 6
0

0
 le richieste p

relim
inari d

i allaccio
 alla rete (p

er 6
0

0
0

 kS
m

c/g
), 

o
ltre 1

0
0

 le richieste d
i allacciam

ento
 fo

rm
alizzate (p

er 1
7

0
0

 kS
m

c/g
) e 2

0
 infrastrutture 

p
er g

li im
p

ianti in fase d
i co

m
p

letam
ento

 d
ei lavo

ri (p
er 6

0
0

 kS
m

c/g
), d

i cui 1
4

 
co

ncentrate nel N
o

rd
 Italia, 3

 nel Lazio
 e 3

 al S
ud

. 
D

o
p

o
 i p

ro
g

etti d
i im

p
ianti alim

entati d
a FO

R
S

U
-Frazio

ne o
rg

anica d
el rifiuto

 so
lid

o
 

urb
ano

 (3
1

%
), g

li im
p

ianti alim
entati d

a b
io

m
asse ag

rico
le rap

p
resentano

 il 2
2

%
, seg

uite 
d

a scarti d
i p

ro
d

uzio
ne ag

ro
alim

entare (1
9

%
), reflui zo

o
tecnici (1

8
%

), b
io

m
asse d

a 
silvico

ltura e m
anutenzio

ne b
o

schiva (7
%

).

L’id
ro

elettrico
 assum

erà una funzio
ne p

o
livalente, in cui il setto

re ag
rico

lo
 avrà un ruo

lo
 

d
eterm

inate. Infatti tra g
li o

b
iettivi d

a p
erseg

uire co
n la S

E
N

 —
 S

trateg
ia E

nerg
etica 

N
azio

nale —
 ed

 il P
iano

 E
nerg

ia C
lim

a, è p
rio

ritario
 l’intro

d
uzio

ne d
i sistem

i d
i sto

rag
e sia 

“utility scale” sia “d
istrib

uiti”, tra cui anche l’accum
ulo

 id
ro

elettrico, che co
ntrib

uiranno
 a 

g
estire g

li o
ltre 1

1
0

 T
W

h d
i p

ro
d

uzio
ne elettrica d

a fo
nte rinno

vab
ile no

n p
ro

g
ram

m
ab

ile, 
p

revisti al 2
0

3
0

. L’uso
 d

ei b
acini id

rici p
o

trà d
i fatti svo

lg
ere anche il ruo

lo
 d

i accum
ulo

 
(tram

ite sistem
i id

ro
elettrici d

i p
o

m
p

ag
g

io, p
er circa 5

 G
W

 ag
g

iuntivi all’esistente) p
er 

acco
g

liere nel sistem
a elettrico

 nazio
nale ed

 euro
p

eo
 l’eno

rm
e q

uantità d
i rinno

vab
ili 

necessarie alla sicurezza d
ella rete; p

o
trà p

artecip
are al m

ercato
 p

er il servizio
 d

i 
d

isp
acciam

ento
 (M

S
D

). P
er rag

g
iung

ere l’o
b

iettivo, C
o

ld
iretti, T

E
R

N
A

 e A
N

B
I 

(A
sso

ciazio
ne nazio

nale b
o

nifiche irrig
azio

ni), hanno
 sig

lato
 un P

ro
to

co
llo

 p
er d

efinire 
una strateg

ia vo
lta a m

assim
izzare i b

enefici d
erivanti d

all’im
p

ieg
o

 d
ella riso

rsa irrig
ua 

attraverso
 una g

estio
ne p

o
livalente, finalizzata all’utilizzo

 o
ttim

ale ed
 effi

ciente d
elle reti 

id
riche e d

eg
li invasi p

er usi id
ro

p
o

tab
ili, irrig

ui ed
 energ

etici.

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

Tra i casi p
ratici d

i successo
 nel setto

re d
elle energ

ie rinno
vab

ili, si cita l’esem
p

io
 d

i 
o

nifi
che Ferraresi co

n il P
ro

g
etto

 G
re

e
n

 E
n

e
rg

y
 F

a
rm

in
g

. L’aziend
a, infatti, ad

o
ttand

o
 

criteri d
ella p

re
c

is
io

n
 fa

rm
in

g
 ha l’o

b
iettivo

 d
i m

assim
izzare le rese m

inim
izzand

o
 

l’im
p

atto
 am

b
ientale. I terreni so

no
 stati g

eo
referenziati, le caratteristiche d

el suo
lo

 
(co

m
e resistività e co

ncentrazio
ne d

i m
acro

 e m
icro

elem
enti) so

no
 state analizzate e 

m
ap

p
ate co

sì co
m

e le rese co
lturali e lo

 stato
 d

i accrescim
ento

 d
elle co

lture. L’insiem
e 

d
ei d

ati co
sì o

ttenuti p
erm

ette d
i intervenire esclusivam

ente o
ve serve (m

a
n

a
g

e
m

e
n

t 

zo
n

e
 c

h
a

ra
c

te
riz

a
tio

n) evitand
o

 sp
rechi, increm

entand
o

 l’effi
cienza d

i utilizzo
 d

ei 
m

acchinari d
i circa il 1

5
 %

. Q
uesto

 co
nsente p

ertanto
 un’analo

g
a d

im
inuzio

ne d
elle 

em
issio

ni clim
alteranti e l’increm

ento
 d

elle rese co
lturali d

i circa 1
0

-1
5

 %
. Il co

ntro
llo

 
telem

etrico
 d

elle m
acchine ag

rico
le p

erm
ette d

i evitare so
vrap

p
o

sizio
ni nei trattam

enti 
d

im
inuend

o
 d

el 8
-1

0
 %

 il co
nsum

o
 d

i co
ncim

i e fito
farm

aci. La scelta d
el tip

o
 d

i 
irrig

azio
ne p

iù co
ng

eniale p
er o

g
ni co

ltura p
uò

 ino
ltre co

nsentire uno
 sfruttam

ento
 

o
ttim

ale d
elle riserve id

riche. Test eseg
uiti su m

ais hanno
 p

o
rtato, ad

 esem
p

io, ad
 una 

d
im

inuzio
ne d

el co
nsum

o
 id

rico
 d

el 4
0

 %
 circa. 

I b
enefici co

sì o
ttenuti increm

entano
 ulterio

rm
ente se rap

p
o

rtati ai q
uantitativi p

ro
d

o
tti 

anziché ad
 ettaro

 d
i terreno. P

ro
p

rio
 al fine d

i q
uantificare l’effi

cienza d
ei sud

d
etti 

p
ro

cessi, B
o

nifiche Ferraresi ha firm
ato

 un p
ro

to
co

llo
 d

i intesa co
n il G

S
E

2
3 p

er la 
red

azio
ne d

i una C
arta d

i S
o

stenib
ilità che p

reved
rà m

eccanism
i p

rem
iali p

er co
lo

ro
 che 

attueranno
 tali p

ratiche virtuo
se. S

u q
uest’ultim

e B
o

nifiche Ferraresi ha im
p

o
stato

 la 
q

ualità e l’eccellenza d
ella sua linea d

i p
ro

d
o

tti “Le S
tag

io
n

i d
’Italia”. Il b

rand
 g

arantisce 
al co

nsum
ato

re p
ro

d
o

tti che no
n so

no
 so

lo
 trasp

arenti e tracciab
ili (g

razie al p
resid

io
 

d
ell’intera filiera p

ro
d

uttiva) m
a so

no
 anche frutto

 d
i un tip

o
 d

i co
ltivazio

ne so
stenib

ile e 
risp

etto
sa d

ella terra (g
razie all’ap

p
licazio

ne d
elle tecniche ag

ro
no

m
iche d

i p
recisio

n 
farm

ing
). L’attività d

i B
o

nifiche Ferraresi no
n si lim

ita alla co
ltivazio

ne: nel p
o

lo
 d

i J
o

land
a 

d
i S

avo
ia le erb

e o
ffi

cinali ed
 i cereali (p

rincip
alm

ente riso
 e o

rzo
) veng

o
no

 rip
uliti, 

essiccati, lavo
rati e co

nfezio
nati o

ttenend
o

 un p
ro

d
o

tto
 p

ro
nto

 p
er lo

 scaff
ale. Il 

fab
b

iso
g

no
 energ

etico
 necessario

 d
a tali o

p
erazio

ni è co
p

erto
 d

all’installazio
ne, in tutta 

l’aziend
a, d

i im
p

ianti fo
to

vo
ltaici p

er una p
o

tenza to
tale d

i 1
,6

5
 M

W
 circa, g

razie ai q
uali si 

p
uò

 evitare l’im
m

issio
ne in atm

o
sfera d

i o
ltre 1

0
0

0
 t/anno

 d
i anid

rid
e carb

o
nica. Ino

ltre, 
p

er m
assim

izzare l’auto
co

nsum
o

 d
ell’energ

ia p
ro

d
o

tta, è stato
 installato

 un sistem
a d

i 
accum

ulo
 Tesla d

i ultim
a g

enerazio
ne d

a 1
0

0
kW

p
/1

9
0

 kW
h co

n la p
ro

sp
ettiva futura d

i 
am

p
liare ulterio

rm
ente il p

arco
 b

atterie.
B

o
nifiche ferraresi è attiva anche nell’allevam

ento
: 1

.6
0

0
 ettari so

no
 infatti d

estinati al 
d

istretto
 zo

o
tecnico

 a servizio
 d

i una stalla in g
rad

o
 d

i o
sp

itare fino
 a 5

 m
ila cap

i b
o

vini. 
A

l fine d
i m

inim
izzare g

li sp
rechi ed

 o
ttim

izzare o
g

ni p
ro

cesso
 d

ella filiera in un’o
ttica d

i 
eco

no
m

ia circo
lare, l’aziend

a sta p
ro

g
ettand

o
 la realizzazio

ne d
i un im

p
ianto

 d
i 

d
ig

estio
ne anaero

b
ica ab

b
inato

 ad
 un im

p
ianto

 d
i up

g
rad

ing
 a b

io
-m

etano
 alim

entato
 d

ai 
reflui zo

o
tecnici e d

ag
li scarti d

i lavo
razio

ne. Q
uelli che so

no
 attualm

ente co
nsid

erati 
so

tto
p

ro
d

o
tti p

o
tranno

 co
sì essere valo

rizzati eco
no

m
icam

ente e le b
io

m
asse, 

stab
ilizzate d

al p
ro

cesso, p
o

tranno
 to

rnare nei cam
p

i co
m

e co
ncim

i e am
m

end
anti p

er le 
co

lture d
estinate all’alim

entazio
ne d

el b
estiam

e, chiud
end

o
 co

sì il ciclo. S
i p

reved
e che 

la p
ro

d
uzio

ne d
i m

etano
 (circa 2

5
0

 m
3/h) sarà in g

rad
o

 d
i so

p
p

erire to
talm

ente ai 

2
3

  G
esto

re d
ei S

ervizi 
E

nerg
etici
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0

1
8

fab
b

iso
g

ni aziend
ali.

L’aziend
a o

p
era nel m

assim
o

 risp
etto

 d
ell’am

b
iente anche al d

i fuo
ri d

elle attività 
p

ro
d

uttive. A
l servizio

 d
i d

ip
end

enti ed
 o

sp
iti so

no
 stati p

red
isp

o
sti m

ezzi d
i trasp

o
rto

 
elettrici (d

ue navette p
er i trasp

o
rti extra-aziend

ali, 5
 auto

 e 2
0

 b
iciclette) e il C

am
p

us 
(co

stituito
 d

a fo
resteria, aud

ito
rium

, p
o

lo
 tecno

lo
g

ico
 e risto

rante) è stato
 realizzato

 
seco

nd
o

 i p
iù alti stand

ard
 d

i effi
cienza energ

etica, d
o

tato
 d

i d
o

m
o

tica e clim
atizzato

 
co

n p
o

m
p

e d
i calo

re g
eo

term
iche. A

 servizio
 d

el centro
 d

ivulg
ativo

 si ag
g

iung
eranno

 5
 

aule d
id

attiche realizzate recup
erand

o
 ed

ifici sto
rici attualm

ente in d
isuso

 che verranno
 

co
m

p
letam

ente ristrutturati, trasfo
rm

ati in nZ
E

B
 (n

e
a

r ze
ro

 e
m

is
s

io
n

 b
u

ild
in

g
s) e 

co
lleg

ati in rete tra lo
ro

 co
stituend

o
 co

sì una m
ic

ro
g

rid
. O

g
nuno

 d
eg

li ed
ifici 

rap
p

resenterà co
sì una “cella energ

etica” cap
ace d

i p
ro

d
urre, sto

ccare, ced
ere o

 
ricevere energ

ia d
alle altre strutture co

nnesse in funzio
ne d

elle esig
enze interne, 

g
estend

o
 i flussi energ

etici attraverso
 un so

ftw
are d

ed
icato. L’aziend

a, che g
ià ad

 o
g

g
i 

co
p

re il 1
0

0
 %

 d
ei fab

b
iso

g
ni elettrici attraverso

 la p
ro

d
uzio

ne d
iretta d

a fo
to

vo
ltaico, 

co
n l’im

p
ianto

 d
i b

io
m

etano
 (che so

d
d

isferà i co
nsum

i term
ici) d

iverrà co
sì un vero

 e 
p

ro
p

rio
 hub

 auto
suffi

ciente, azzerand
o

 co
m

p
letam

ente le em
issio

ni e rid
ucend

o
 al 

m
inim

o
 g

li im
p

atti am
b

ientali, o
ff

rend
o

 un p
ro

d
o

tto
 certificato

 e g
arantito

 d
al sem

e allo
 

scaff
ale 1

0
0

 %
 eco

so
stenib

ile.
La sto

ria d
i B

o
nifiche Ferraresi, unico

 g
rup

p
o

 euro
p

eo
 q

uo
tato

 in b
o

rsa nel setto
re, inizia 

nel lo
ntano

 1
8

7
1

. La so
cietà d

etiene 6
.5

0
0

 ettari d
istrib

uiti tra le p
ro

vince d
i Ferrara, 

A
rezzo, ed

 O
ristano. Il p

o
lo

 p
rincip

ale (o
ltre 4

 m
ila ettari) è situato

 nel territo
rio

 d
i J

o
land

a 
d

i S
avo

ia (FE
) d

o
ve è stata avviata un’im

p
o

rtante attività d
i rico

nversio
ne e 

am
m

o
d

ernam
ento

 attraverso
 p

ratiche d
i ag

rico
ltura d

i p
recisio

ne e d
i un inno

vativo
 

m
o

d
ello

 energ
etico

 so
stenib

ile.

Fo
reste

Il setto
re fo

restale p
ro

p
o

ne esp
erienze interessanti che p

o
sso

no
 essere d

a stim
o

lo. 
C

o
m

e q
uella, anco

ra in fase d
i realizzazio

ne e test, d
ella p

rim
a Fab

b
rica d

el C
ip

p
atin

o
 d

i 
tip

o
 seriale co

ncep
ita in Italia. Il p

ro
g

etto
 d

eno
m

inato
 “C

ip
p

ato
 &

 C
ip

p
atino

” nasce 
nell’am

b
ito

 d
elle o

p
p

o
rtunità p

reviste d
ai P

ro
g

ram
m

i d
i svilup

p
o

 rurale sul tem
a 

inno
vazio

ne e co
o

p
erazio

ne. S
o

no
 co

invo
lti nell’iniziativa, so

stenuta anche d
a C

o
ld

iretti 
To

scana, il C
o

nso
rzio

 p
er la g

estio
ne d

elle riso
rse ag

ro
 fo

restali d
i V

illa B
asilica (LU

) 
co

n le p
ro

p
rie aziend

e asso
ciate e l’U

niversità d
i Firenze

 co
n il D

ip
artim

ento
 G

E
S

A
A

F 
e lo

 sp
in-o

ff
 iB

io
N

et. 
L’o

b
iettivo

 p
rincip

ale d
el p

ro
g

etto
 è q

uello
 d

i co
struire su scala lo

cale una filiera d
i 

p
ro

d
uzio

ne d
i cip

p
atino

 end
o

g
eno

 co
n caratteristiche id

o
nee a so

stituire il p
ellet 

d
’im

p
o

rtazio
ne estera. U

na d
elle attività p

rincip
ali è stata il d

im
ensio

nam
ento

 e la 
p

ro
g

ettazio
ne d

i un p
ro

to
tip

o
 inno

vativo
 d

i co
nd

izio
nam

ento
 (essiccazio

ne e vag
liatura) 

in g
rad

o
 d

i p
ro

d
urre in m

aniera stand
ard

izzata cip
p

atino
 co

n elevati stand
ard

 d
i 

o
m

o
g

eneità e q
ualità, tali d

a g
arantire il suo

 utilizzo
 neg

li im
p

ianti a p
ellet tal q

uali, senza 
alcuna m

o
d

ifica strutturale d
ella cald

aia. Q
uesta attività si è b

asata sullo
 stud

io
 d

i 
aziend

e fo
restali che g

ià in p
assato

 si so
no

 cim
entate nella p

ro
d

uzio
ne d

i cip
p

atino, 
valo

rizzand
o

 le esp
erienze d

i im
p

rese to
scane che hanno

 g
ià investito

 su tale p
ro

d
o

tto
 e 

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

L’Italia è il quarto
 p

ro
dutto

re m
o

ndiale  
di b

io
gas —

 d
o

p
o

 G
erm

ania, C
ina e S

tati U
niti 

—
 co

n circa 1
.9

2
0

 im
p

ianti o
p

erativi, d
i cui 

circa 1
.4

6
0

 nel setto
re ag

rico
lo, p

er un to
tale 

d
i circa 1

.4
0

0
 M

W
 elettrici installati, d

i cui 
p

o
co

 m
eno

 d
i 1

.0
0

0
 nel co

m
p

arto
 ag

rico
lo.
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invece, so
no

 sem
p

re p
iù d

iff
use nuo

ve tecniche a b
asso

 im
p

atto
 am

b
ientale, co

m
e  

i sistem
i a circuito

 chiuso, l’acq
uap

o
nica (che unisce l’allevam

ento
 d

i sp
ecie ittiche co

n  
la co

ltura d
i o

rtag
g

i) o
 la co

sid
d

etta IM
TA

 (acq
uaco

ltura integ
rata m

ultitro
fica). N

uo
vi 

sistem
i d

i co
nd

izio
nam

ento
 e co

nservazio
ne d

ei p
ro

d
o

tti ittici p
o

co
 invasivi veng

o
no

 
ino

ltre id
eati p

er p
ro

lung
are la shelf-life d

ei p
ro

d
o

tti ittici sui b
anchi d

i vend
ita. N

e è un 
esem

p
io

 il chito
sano, so

stanza naturale ed
 ed

ib
ile, so

tto
p

ro
d

o
tto

 naturale estraib
ile d

al 
carap

ace d
ei cro

stacei, ato
ssico, b

io
d

eg
rad

ab
ile, antim

icro
b

ico
 e in g

rad
o

 d
i p

ro
d

urre 
p

ellico
le elastiche p

er la realizzazio
ne d

i veri e p
ro

p
ri co

ating
 d

i rivestim
ento.

S
i p

o
sso

no
 vantare infatti eccellenze tutte italiane, q

uali 2
 D

O
P

 (C
o

zza d
i S

card
o

vari; 
T

inca G
o

b
b

a D
o

rata d
el P

ianalto
 d

i P
o

irino
), 3

 IG
P

 (Tro
ta e S

alm
erino

 d
el Trentino

; 
A

cciug
he so

tto
 sale d

el m
ar Lig

ure) e il C
aviale p

ro
d

o
tto

 tra Lo
m

b
ard

ia e V
eneto, g

razie 
al q

uale l’Italia è d
iventata il terzo

 p
ro

d
utto

re m
o

nd
iale. Ino

ltre si p
o

sso
no

 citare co
m

e 
esem

p
i le attività d

i d
iversificazio

ne d
el red

d
ito

 e m
ultifunzio

nali, q
uali fatto

rie d
id

attiche 
e street fo

o
d

 p
resso

 le im
p

rese ittiche o
 d

i ittiturism
o

 e p
escaturism

o
 p

resso
 le im

p
rese 

d
i p

esca. N
e è un esem

p
io

 l’A
ziend

a ittica A
lalung

a d
i S

avo
na che valo

rizza il p
esce 

p
o

vero
 e a b

asso
 m

ercato
 o

rg
anizzand

o
 ap

eritivi a b
o

rd
o

 d
ella p

ro
p

ria im
b

arcazio
ne:  

4
 g

io
vani che hanno

 rilanciato
 il setto

re d
ella p

esca a S
avo

na co
n il p

escaturism
o

 e g
li 

ap
eritivi in b

arca d
i p

esce p
o

vero. S
i tratta d

el p
ro

d
o

tto
 co

nsid
erato

 a b
asso

 m
ercato, 

sp
esso

 p
ersino

 scartato, e che lo
ro

 valo
rizzano

 co
n la cucina a b

o
rd

o. U
n p

ro
g

etto
  

che o
g

g
i richiam

a sulla b
anchina tantissim

i clienti p
er un ap

eritivo
 a chilo

m
etro

 zero
 co

n 
il p

esce ap
p

ena p
escato.

C
o

nclusio
ni

I d
ati illustrati nel p

resente p
arag

rafo
 evid

enziano
 le fo

rti p
o

tenzialità d
el co

m
p

arto
 

ag
rico

lo
 italiano

 p
er uno

 svilup
p

o
 so

stenib
ile. U

n setto
re che p

uò
 fo

nd
are le p

ro
p

rie 
rad

ici sui p
unti d

i fo
rza che ne hanno

 caratterizzato
 l’aff

erm
azio

ne in q
uesti anni, tra cui, 

ad
 esem

p
io

: la valo
rizzazio

ne d
ei p

ro
d

o
tti M

ad
e in Italy e d

elle filiere p
ro

d
uttive, la 

so
stenib

ilità am
b

ientale, la q
ualità d

elle p
ro

d
uzio

ni, l’inno
vazio

ne ed
 il co

ntrib
uto

 fo
rnito

 
d

ai g
io

vani al setto
re. 

P
ro

p
rio

 su q
uesti elem

enti, al fine d
i sup

p
o

rtare le attività d
elle aziend

e ag
rico

le in 
un’o

ttica d
i svilup

p
o

 so
stenib

ile, C
o

ld
iretti ha svilup

p
ato

 l’A
P

P
 T

e
rra

In
n

o
v

a
 C

o
ld

ire
tti 

s
u

llo
 S

v
ilu

p
p

o
 ru

ra
le

. L’ap
p

licazio
ne, scaricab

ile p
er d

isp
o

sitivi m
o

b
ili A

nd
ro

id
 e IO

S
, è 

rivo
lta ai g

io
vani che intend

o
no

 avvicinarsi al setto
re ag

rico
lo, alle aziend

e ag
rico

le che 
g

ià vi o
p

erano
 e a tutti g

li altri o
p

erato
ri d

el m
o

nd
o

 ag
rico

lo
 a vario

 tito
lo

 interessati. 
L’o

b
iettivo

 è q
uello

 d
i integ

rare una serie d
i servizi sem

p
re a p

o
rtata d

i m
ano

 in g
rad

o
 d

i 
fo

rnire un co
ntrib

uto
 p

er uno
 svilup

p
o

 so
stenib

ile d
elle aziend

e ag
rico

le. P
er tale m

o
tivo, 

l’A
P

P
 co

nsente d
i essere sem

p
re ag

g
io

rnati sulle o
p

p
o

rtunità d
i finanziam

ento
 d

ei 
P

ro
g

ram
m

i d
i svilup

p
o

 rurale d
ella p

ro
p

ria R
eg

io
ne; d

i m
o

nito
rare i p

rezzi d
ei p

ro
d

o
tti 

ag
rico

li d
i p

ro
p

rio
 interesse; d

i sim
ulare la valid

ità d
ella p

ro
p

ria id
ea im

p
rend

ito
riale e d

i 
essere ag

g
io

rnati su m
eteo, new

s ed
 eventi. L’integ

razio
ne d

i tutti q
uesti sp

ecifici servizi 
in un’unica A

P
P

 p
er d

isp
o

sitivi A
nd

ro
id

 ed
 IO

S
, fanno

 d
i TerraInno

va la p
rim

a A
P

P
 d

el 
setto

re ag
ro

alim
entare italiano

 in g
rad

o
 d

i m
ettere a sistem

a vari strum
enti d

i utilità p
er 

le aziend
e ag

rico
le e p

er tutti g
li o

p
erato

ri ag
rico

li a vario
 tito

lo
 interessati.

cap
italizzand

o
 i lo

ro
 risultati. Il sistem

a d
i co

nd
izio

nam
ento

 realizzato, p
ro

d
uce 

co
ntestualm

ente cip
p

atino, cip
p

ato
 trad

izio
nale d

i elevata q
ualità e altri so

tto
p

ro
d

o
tti 

co
m

e trucio
lato

 (p
o

tenzialm
ente im

p
ieg

ab
ile co

m
e lettiere neg

li allevam
enti) e seg

atura. 
S

ulla b
ase d

elle valutazio
ni tecnico

-eco
no

m
iche, l’im

p
ianto

 è stato
 d

im
ensio

nato
  

p
er il co

nd
izio

nam
ento

 d
i circa 1

.6
0

0
 t/anno

 d
i cip

p
atino

 g
rezzo. Il p

ro
to

tip
o

 è in fase  
d

i realizzazio
ne p

er le aziend
e d

el C
o

nso
rzio

 Fo
restale d

i V
illa B

asilica.
A

 seg
uito

 d
elle p

rim
e p

ro
d

uzio
ni d

i cip
p

atino
 è stata avviata una cam

p
ag

na d
i test d

i 
funzio

nam
ento

 d
el cip

p
atino

 su cald
aie trad

izio
nalm

ente alim
entate a p

ellet. I risultati 
o

ttenuti d
ai test hanno

 d
im

o
strato

 il co
rretto

 funzio
nam

ento
 d

elle cald
aie anche co

n 
l’utilizzo

 d
el cip

p
atino, ciò

 a fro
nte d

i alcune m
inim

e m
o

d
ifiche nel so

ftw
are (es. 

im
p

o
stazio

ne d
ella d

ensità d
el m

ateriale). A
nche p

er q
uanto

 rig
uard

a le em
issio

ni d
i 

p
o

lveri e g
as in atm

o
sfera i risultati o

ttenuti no
n risultano

 p
eg

g
io

ri risp
etto

 alle m
isure 

o
ttenute co

n la co
m

b
ustio

ne d
el p

ellet.

Il setto
re ittico

A
nche nel setto

re d
ella p

esca co
ntrib

uisce al cam
m

ino
 d

el P
aese verso

 la so
stenib

ilità. 
S

o
no

 1
2

 m
ila le im

p
rese d

i p
esca sp

arse su q
uasi 7

.9
0

0
 km

 d
i co

sta e 8
1

0
 ap

p
ro

d
i. 

Q
uesto

 setto
re svo

lg
e una funzio

ne essenziale nel g
arantire la sussistenza e p

reservare 
il p

atrim
o

nio
 culturale d

elle co
m

unità co
stiere, in p

artico
lare nelle reg

io
ni in cui è 

p
resente la p

icco
la p

esca co
stiera che d

etiene un ruo
lo

 im
p

o
rtante d

al p
unto

 d
i vista 

d
ella so

stenib
ilità am

b
ientale. U

n co
ntrib

uto
 fo

rnito
 d

alla cap
acità d

i rid
urre al m

inim
o

 g
li 

im
p

atti neg
ativi d

i q
uesta attività p

ro
d

uttiva sull’eco
sistem

a m
arino

 (8
 m

ila m
icro

 im
p

rese 
d

ella p
icco

la p
esca artig

ianale so
no

 p
resenti sul no

stro
 territo

rio
). 

N
o

no
stante so

lo
 il 1

7
%

 p
er cento

 d
elle p

ro
teine anim

ali a livello
 p

lanetario
 g

iung
a  

d
ai m

ari, la crescita d
em

o
g

rafica no
n p

uò
 fare a m

eno
 d

ella p
ro

d
uzio

ne ittica, sia rivo
lta 

alle riso
rse o

ttenute d
alla p

esca che a q
uelle d

i allevam
ento. La stessa U

nio
ne E

uro
p

ea 
inco

rag
g

ia il co
nsum

o
 d

i p
ro

teine d
i p

esce p
ro

d
o

tte nell’U
nio

ne co
n stand

ard
 d

i q
ualità 

elevati ed
 a p

rezzi accessib
ili p

er i co
nsum

ato
ri.

In tale co
ntesto

 anche l’acq
uaco

ltura, sia m
arina che d

’acq
ua d

o
lce, svo

lg
e un ruo

lo
 

im
p

o
rtante, co

sì co
m

e la co
ltivazio

ne d
i p

iante acq
uatiche p

er la p
ro

d
uzio

ne d
i p

ro
d

o
tti 

alim
entari e d

i altre m
aterie p

rim
e. 

Lo
 stesso

 vale p
er g

li allevam
enti b

io
lo

g
ici (circa 4

0
), nei q

uali viene p
ro

ib
ito

 l’utilizzo
  

d
i antib

io
tici p

reventivi, d
i so

stanze chim
iche e d

i o
rm

o
ni p

er la rip
ro

d
uzio

ne. La g
estio

ne 
m

ira so
p

rattutto
 al b

enessere d
eg

li anim
ali ed

 alla p
revenzio

ne d
elle m

alattie. Tali 
p

ro
d

uzio
ni, anche se no

n anco
ra nel p

ieno
 d

elle p
ro

p
rie p

o
tenzialità, co

invo
lg

o
no

 sia 
l’allevam

ento
 d

i p
esci che d

i m
o

lluschi b
ivalvi. 

Il co
nfro

nto
 co

n i co
nsum

ato
ri evid

enzia co
m

e la tutela e la sicurezza alim
entare siano

 
un’o

ttim
a b

and
iera p

er la p
ro

m
o

zio
ne d

ell’ittico, essend
o

 un alim
ento

 che p
resenta un 

sistem
a d

i etichettatura avanzato
 e ricco

 d
i info

rm
azio

ni che d
o

vreb
b

ero
 essere sem

p
re 

d
isp

o
nib

ili ai co
nsum

ato
ri. 

Le inno
vazio

ni tecno
lo

g
iche in q

uesto
 setto

re so
no

 svariate. P
er q

uanto
 rig

uard
a la 

p
esca so

no
 rivo

lte p
rincip

alm
ente a p

ratiche e tecniche d
i cattura a b

asso
 im

p
atto, 

resilienti ai cam
b

iam
enti clim

atici e a b
asse em

issio
ni d

i carb
o

nio. In acq
uaco

ltura, 

G
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A
rred

o
-casa

2
4

L’ind
ustria italiana d

ell’arred
am

ento
 è sem

p
re alla ricerca d

i strum
enti che p

o
ssano

 
testim

o
niare sia le caratteristiche p

restazio
nali d

i un p
ro

d
o

tto
 (q

ualità, funzio
nalità, 

sicurezza, affi
d

ab
ilità, so

stenib
ilità) sia q

uelli che p
o

trem
m

o
 d

efinire “valo
ri ind

iretti”, q
uali 

l’essere esp
ressio

ne d
i una cultura leg

ata al territo
rio

 d
i p

ro
d

uzio
ne o

 d
i sp

ecifici sistem
i 

eco
no

m
ici, d

el p
ieno

 risp
etto

 d
elle reg

o
le am

b
ientali, d

ei d
iritti d

el lavo
ro, d

ella q
ualità  

d
i vita. In p

o
che p

aro
le, uno

 strum
ento

 che risp
o

nd
a alla d

o
m

and
a: “C

o
m

e rend
ere 

esp
licito

 che una certa sed
ia, un tavo

lo
 o

 un arm
ad

io
 siano

 il frutto
 d

elle co
m

p
etenze, d

ella 
attenzio

ne alla q
ualità, al co

m
fo

rt e alla sicurezza tip
iche d

elle m
ig

lio
ri im

p
rese italiane?”

P
ro

d
o

tti 
 p

ro
cessi 

 so
stenib

ilit
 a 3

6
0

 g
rad

i
U

n ap
p

ro
ccio

 inno
vativo

 alla so
stenib

ilità nell’am
b

iente cucina è q
uello

 svilup
p

ato
 d

a 
V

alcucine
, che d

o
p

o
 un lung

o
 lavo

ro
 d

i ricerca sui m
ateriali e sui lo

ro
 lim

iti d
i resistenza  

ha p
ro

d
o

tto
 In

v
itru

m
, un sistem

a co
n b

asi interam
ente in vetro, co

n il so
lo

 telaio
 in 

allum
inio. G

razie a q
uesto

 sistem
a, V

alcucine ha realizzato
 una cucina che seg

ue le reg
o

le 
d

el d
esig

n eco
so

stenib
ile – d

em
aterializzazio

ne, riciclab
ilità, rid

uzio
ne d

elle em
issio

ni 
to

ssiche e lung
a d

urata. L’ap
p

licazio
ne d

i un unico
 fianco

 strutturale in vetro
 d

i so
li 1

0
m

m
 

d
i sp

esso
re, elim

ina l’acco
p

p
iam

ento
 d

ei co
m

uni fianchi che, uniti, rag
g

iung
ereb

b
ero

 uno
 

sp
esso

re co
nsid

erevo
le. S

i co
ncretizza co

sì un risp
arm

io
 d

el 7
3

%
 d

i m
ateria p

rim
a.  

P
er q

uanto
 rig

uard
a la fase d

i sm
altim

ento, V
alcucine è co

sciente che il p
ro

d
o

tto
 

co
stituisce una p

o
tenziale riso

rsa d
i m

ateria p
rim

a q
ualo

ra sia stato
 p

ro
g

ettato
 p

er 
sem

p
lificare le fasi d

i d
isassem

b
lag

g
io. La b

ase in vetro
 Invitrum

 è p
ro

g
ettata p

er essere 
facilm

ente d
isassem

b
lab

ile una vo
lta co

ncluso
 il ciclo

 d
i vita: il sistem

a è co
stituito

  
d

a m
ateriali m

o
no

m
aterici uniti so

lo
 d

a g
iunzio

ni m
eccaniche, senza utilizzo

 d
i co

llanti. 

P
o

lifo
rm

 rico
no

sce l’im
p

o
rtanza d

el d
esig

n so
stenib

ile ed
 ha ad

o
ttato, nel co

rso
 d

eg
li 

anni, un ap
p

ro
ccio

 p
ro

g
ettuale che fo

nd
e inno

vazio
ne tecno

lo
g

ica e attenzio
ne alle 

riso
rse. In p

artico
lare nella scelta d

i p
annelli a b

assa em
issio

ne d
i fo

rm
ald

eid
e e d

i 
vernici p

rive d
i m

etalli p
esanti. A

nche g
li im

b
alli so

no
 realizzati senza l’utilizzo

 d
i co

lle  
in m

o
d

o
 d

a facilitare la sep
arazio

ne, il recup
ero

 e il riciclag
g

io
 d

el m
ateriale. A

nche la 
resp

o
nsab

ilità so
ciale è un co

ncetto
 fo

nd
am

entale p
er la filo

so
fia im

p
rend

ito
riale d

i 
P

o
lifo

rm
: una scelta che risp

ecchia la vo
lo

ntà d
ell’aziend

a d
i risp

ettare il territo
rio

 in cui  
è nata e so

p
rattutto

 d
i fo

rnire valo
ri, intervenend

o
 in p

rim
a p

erso
na, al tessuto

 so
ciale  

in cui o
p

era. U
n’assunzio

ne d
i resp

o
nsab

ilità che va o
ltre g

li asp
etti eco

no
m

ici e leg
ali  

e si fo
nd

a sul d
ialo

g
o

 che l’aziend
a ha instaurato

 co
n i d

iversi interlo
cuto

ri all’interno
 

d
ella p

ro
p

ria co
m

unità d
i riferim

ento, im
p

eg
nand

o
si a cap

irne le esig
enze e creand

o
 

p
ro

g
ram

m
i so

ciali. In q
uest’o

ttica vanno
 co

llo
cate le iniziative che l’aziend

a ha p
o

sto
 in 

essere nel co
rso

 d
eg

li anni a vantag
g

io
 d

ei p
ro

p
ri co

llab
o

rato
ri, d

ei g
io

vani e d
el 

p
atrim

o
nio

 artistico
 e naturale d

el territo
rio

 in cui le attività d
el g

rup
p

o
 si co

llo
cano. 

C
o

struita seco
nd

o
 i p

rincip
i d

ella b
io

ed
ilizia e co

n m
ateriali no

b
ili p

ensati p
er d

urare, 
L

a
g

o
 F

a
b

b
ric

a è il sim
b

o
lo

 d
el risp

etto
 p

er l’am
b

iente e d
el co

stante im
p

eg
no

 p
er la sua 

p
ro

tezio
ne che caratterizza l’attività d

i L
ag

o
. A

ttraverso
 q

uesto
 p

ro
g

etto
 l’aziend

a 
d

im
o

stra d
i ab

b
racciare valo

ri e resp
o

nsab
ilità vo

lti a tutelare il suo
 territo

rio
 attraverso

 
la cultura e le scelte aziend

ali. P
o

rtatrice d
i un L

e
a

n
 T

h
in

k
in

g
 utile a p

ro
d

urre un d
esig

n 
so

stenib
ile e p

erso
nalizzab

ile, d
a sem

p
re Lag

o
 p

o
rta avanti la scelta d

i utilizzare anche 
in fase p

ro
d

uttiva m
ateriali no

n im
p

attanti, co
n alti stand

ard
 q

ualitativi, rid
ucend

o
 g

li 
scarti e la q

uantità d
i m

ateriale p
ro

d
o

tto. L’utilizzo
 d

i vernici all’acq
ua p

rive d
i so

lventi  
che evitano

 l’em
issio

ne d
i so

stanze o
rg

aniche vo
latili no

cive nell’am
b

iente, p
erm

ette una 
m

ig
lio

re q
ualità d

ell’aria, m
antenend

o
 un am

b
iente interno

 salub
re. 

U
n’altra aziend

a italiana p
artico

larm
ente attiva in cam

p
o

 am
b

ientale e in p
artico

lare nel 
setto

re d
elle certificazio

ni è A
rp

er. L’ap
p

ro
ccio

 am
b

ientale d
i A

rp
er si artico

la in tre 
elem

enti p
rincip

ali: l’asp
etto

 g
estio

nale, co
n la creazio

ne, nel 2
0

0
5

, d
i un team

 d
i lavo

ro
 

d
ed

icato
 all’am

b
iente e l’im

p
lem

entazio
ne d

i un sistem
a d

i g
estio

ne am
b

ientale certificato;  
la cultura aziend

ale, un p
ro

cesso
 co

ntinuo
 al q

uale tend
ere co

n azio
ni fo

rm
ative 

sp
ecifiche tese alla co

nsap
evo

lezza d
el tem

a am
b

ientale e d
ella integ

razio
ne d

i q
ueste 

istanze nei p
ro

cessi; il p
ro

d
o

tto, co
n il co

nseg
uim

ento
 d

i im
p

o
rtanti certificazio

ni co
m

e 
E

P
D

, G
o

o
d

 E
nviro

nm
ental C

ho
ice A

ustralia e G
reenG

uard
 G

o
ld

. A
rp

er si è co
ntrad

d
istinta 

p
er una sig

nificativa evo
luzio

ne nell’utilizzo
 d

ella D
ichiarazio

ne A
m

b
ientale d

i P
ro

d
o

tto
 

(E
P

D
): recentem

ente l’aziend
a ha sp

o
stato

 il suo
 fo

cus rig
uard

o
 l’E

P
D

 d
al sing

o
lo

 p
ro

d
o

tto
 

al p
ro

cesso. N
ell’E

P
D

 d
i P

ro
cesso, l’o

g
g

etto
 d

ella certificazio
ne no

n è p
iù la sing

o
la 

D
ichiarazio

ne A
m

b
ientale d

i P
ro

d
o

tto, m
a il p

ro
cesso

 stesso
 d

i elab
o

razio
ne d

elle 
D

ichiarazio
ni A

m
b

ientali all’interno
 d

ell’o
rg

anizzazio
ne. L’o

ttenim
ento

 d
i una certificazio

ne 
d

i P
ro

cesso
 attrib

uisce all’o
rg

anizzazio
ne la p

o
ssib

ilità d
i red

ig
ere auto

no
m

am
ente la 

D
ichiarazio

ne A
m

b
ientale d

ei sing
o

li p
ro

d
o

tti e q
uind

i le relative D
ichiarazio

ni A
m

b
ientali 

d
i P

ro
d

o
tto. U

n rico
no

scim
ento

 che d
à co

nto
 d

ell’affi
d

ab
ilità e d

ell’auto
no

m
ia rag

g
iunta 

d
all’aziend

a nella g
estio

ne d
el p

ro
cesso

 seco
nd

o
 i p

aram
etri stab

iliti d
alla no

rm
ativa. Tutti 

g
li E

P
D

 o
ttenuti fino

ra verranno
 q

uind
i p

ro
g

ressivam
ente ag

g
io

rnati e rip
ub

b
licati 

attraverso
 la p

ro
ced

ura E
P

D
 A

rp
er. U

n trag
uard

o
 che co

nferm
a l’im

p
eg

no
 d

ell’aziend
a sul 

fro
nte am

b
ientale e p

o
tenzia le p

o
ssib

ilità d
i utilizzo

 d
ello

 strum
ento

 E
P

D
.

Tecno
fo

rm
 S

p
a è un’aziend

a che d
a o

ltre 5
0

 anni p
ro

d
uce arred

i d
i q

ualità nel setto
re  

d
ei veico

li ricreazio
nali, nautica e luxury ho

m
e. R

ecentem
ente l’aziend

a si è ristrutturata 
seco

nd
o

 i p
rincip

i d
ella

 le
a

n
 p

ro
d

u
c

tio
n e d

el m
ig

lio
ram

ento
 co

ntinuo
 d

el p
ro

cesso
 

m
anifatturiero, m

utuati d
al setto

re auto
m

o
tive. Q

uesto
 nuo

vo
 ap

p
ro

ccio
 p

erm
ette d

i 
p

erseg
uire l’o

b
iettivo

 d
i elim

inare g
li scarti e le ineffi

cienze, assicurand
o

 flessib
ilità nella 

p
ro

d
uzio

ne e m
antenim

ento
 d

i altissim
i stand

ard
 d

i q
ualità richiesti p

er q
uesto

 tip
o

  
d

i p
ro

d
o

tti. Tecno
fo

rm
 svo

lg
e co

stanti analisi LC
A

 (Life C
ycle A

ssessm
ent) e LC

C
 (Life 

C
ycle co

st) d
ei p

ro
d

o
tti e d

ei p
ro

cessi p
ro

d
uttivi, no

nché p
erio

d
iche attività d

i aud
iting

 
energ

etico
 p

er ind
ivid

uare interventi m
ig

lio
rativi p

er la rid
uzio

ne d
ei co

nsum
i. D

al 2
0

1
2

, 
o

ltre l’8
0

%
 d

el fab
b

iso
g

no
 energ

etico
 è fo

rnito
 d

ag
li im

p
ianti fo

to
vo

ltaici installati sulle 
co

p
erture d

eg
li stab

ilim
enti.

2
4

  R
ealizzato

 in 
co

llab
o

razio
ne

co
n Fed

erleg
no

A
rred

o
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P
assio

ne p
er il leg

no
S

alvag
uard

ia d
ell’am

b
iente ed

 am
o

re p
er la natura so

no
 p

rincip
i fo

nd
am

entali p
er R

iva 
1

2
0

. La q
ualità d

elle m
aterie p

rim
e utilizzate è alla b

ase d
el p

ro
cesso

 p
ro

d
uttivo

 e p
arte 

co
n la scelta d

ei leg
nam

i p
iù p

reg
iati d

al b
asso

 im
p

atto
 am

b
ientale: leg

ni d
i 

rifo
restazio

ne p
ro

venienti d
a fo

reste g
estite in m

o
d

o
 so

stenib
ile (p

er o
g

ni alb
ero

 
ab

b
attuto

 veng
o

no
 p

iantate 7
 nuo

ve p
iantine); leg

ni d
i riuso

 co
m

e il K
auri m

illenario
 d

ella 
N

uo
va Zeland

a d
atato

 5
0

.0
0

0
 anni e rim

asto
 intatto

 fino
 ad

 o
g

g
i; le B

ricco
le d

i V
enezia 

no
n p

iù utilizzab
ili in m

are; il ced
ro

 p
ro

fum
ato

 d
el Lib

ano, co
n esem

p
lari cad

uti in seg
uito

 
a frane, tem

p
o

rali, o
 ab

b
attuti p

er rag
io

ni d
i sicurezza; ed

 infine m
ultistrati e listellari 

assem
b

lati co
n co

lla a b
ase naturale co

ntenente farina d
i so

ia.

Fo
nd

ata nel 1
9

2
7

, TA
B

U
 è invece una eccellenza italiana nella tecno

lo
g

ia tintò
ria d

el 
leg

no, e g
arantisce l’unifo

rm
ità d

el co
lo

re e la rip
etib

ilità d
ella struttura seco

nd
o

 
stand

ard
 q

ualitativi no
n im

itab
ili. TA

B
U

 ha ad
erito

 co
n entusiasm

o
 alla certificazio

ne FS
C

 
sin d

al 2
0

0
3

, creand
o

 un sistem
a interno

 d
i tracciab

ilità d
ella m

ateria p
rim

a FS
C

. Ino
ltre, 

ha o
rientato

 la p
ro

p
ria attività d

i ap
p

ro
vvig

io
nam

ento
 d

el leg
nam

e verso
 g

li S
tati U

niti, 
il C

anad
a e l’E

uro
p

a, co
nsid

erata la necessità d
i ind

ivid
uare fo

reste g
estite leg

alm
ente 

e alla luce d
i attente p

o
litiche d

i rifo
restazio

ne. TA
B

U
 co

m
p

ie sfo
rzi q

uo
tid

iani nella 
d

ivulg
azio

ne d
ella cultura d

el leg
no

 co
m

e m
ateria p

rim
a viva e no

b
ile, rinno

vab
ile e 

so
stenib

ile, p
erché d

isp
o

nib
ile anche p

er le future g
enerazio

ni. Ino
ltre, d

al 2
0

1
2

 TA
B

U
 si 

è d
o

tata d
i un im

p
ianto

 fo
to

vo
ltaico

 che è tra i p
iù g

rand
i d

ella Lo
m

b
ard

ia, g
razie al q

uale 
p

ro
vved

e a una p
arte co

nsistente d
el suo

 fab
b

iso
g

no
 energ

etico, co
ntrib

uend
o

 
sensib

ilm
ente alla rid

uzio
ne d

elle p
ro

p
rie em

issio
ni d

i C
O

2  in atm
o

sfera.

Fo
p

p
ap

ed
retti o

p
era d

a 7
0

 anni nel setto
re d

i p
ro

d
o

tti p
er l’infanzia e p

er la casa 
ad

 ausilio
 d

ella fam
ig

lia. L’aziend
a lavo

ra co
n leg

no
 m

assello
 e ha o

rg
anizzato

 il p
ro

cesso
 

p
ro

d
uttivo

 in m
o

d
o

 d
i esaltarne le caratteristiche naturali che lo

 rend
o

no
 unico. Il leg

no
 

p
ro

viene d
a fo

reste certificate FS
C

 co
l q

uale veng
o

no
 realizzati p

ro
d

o
tti d

i q
ualità 

e d
i g

rand
e funzio

nalità, m
o

lto
 ap

p
rezzati d

alle fam
ig

lie o
ltre che p

er il d
esig

n e p
er 

il co
ntenuto

 p
ro

g
ettuale, anche p

erché d
urano

 nel tem
p

o
 e rim

ang
o

no
 nelle case p

er 
g

enerazio
ni. Il p

ro
cesso

 p
ro

d
uttivo, nato

 nel 1
9

4
8

 co
n l’aziend

a all’inseg
na d

ella 
so

stenib
ilità sin d

alle o
rig

ini, si è svilup
p

ato
 p

erseg
uend

o
 la m

ed
esim

a filo
so

fia d
i b

asso
 

im
p

atto
 am

b
ientale attraverso

 il recup
ero

 d
eg

li scarti leg
no

si p
er p

ro
d

urre energ
ia 

term
ica e co

n la verniciatura all’acq
ua ato

ssica, o
ltre al risp

arm
io

 energ
etico

 ad
o

ttato
 

co
l ricirco

lo
 co

ntro
llato

 d
ell’aria neg

li am
b

ienti p
ro

d
uttivi d

urante l’inverno, p
er co

ntenere 
ulterio

rm
ente i co

nsum
i energ

etici. S
o

stenib
ilità am

b
ientale m

a anche so
ciale, co

m
e 

ab
b

iam
o

 visto
 g

ià in altri casi. Fo
p

p
ap

ed
retti ad

o
tta infatti le p

ro
ced

ure W
H

P
 (W

o
rk 

H
ealth P

ro
m

o
tio

n) nei co
nfro

nti d
ei d

ip
end

enti p
er p

ro
m

uo
vere il b

enessere sul luo
g

o
 

d
i lavo

ro
 e m

ig
lio

rare la co
nciliazio

ne V
ita/Lavo

ro, attivand
o

si sulle aree: A
lim

entazio
ne, 

A
ttività Fisica, C

o
ntrasto

 al Fum
o

 e alle D
ip

end
enze e S

icurezza strad
ale. A

nche 
nei p

ro
d

o
tti al co

nsum
o

 Fo
p

p
ap

ed
retti p

o
ne l’attenzio

ne, attraverso
 p

ro
g

etti inno
vativi, 

all’am
b

iente e alle esig
enze sp

ecifiche d
ella fig

ura m
aterna, p

er rend
ere la vita p

iù 
co

nfo
rtevo

le, nel risp
etto

 d
ell’im

p
o

rtante co
m

p
ito

 d
i g

enito
re. Il p

asseg
g

ino
 trio

 iW
O

O
D

, 

il p
rim

o
 al m

o
nd

o
 co

n telaio
 in leg

no
 d

i fag
g

io, p
ro

viene d
a fo

reste certificate, è verniciato
 

all’acq
ua e ha recentem

ente vinto
 il P

re
m

io
 m

ig
lio

r p
ro

d
o

tto
 alla B

ab
y P

ro
d

ucts Fair d
i 

H
o

ng
 K

o
ng

. N
ella nuo

va linea M
a

m
m

a
m

ia, ino
ltre, la sed

ia evo
lutiva in leg

no
 d

i frassino
 

T
ira

m
is

u, seg
ue la crescita d

el nascituro
 trasfo

rm
and

o
si in sed

ia d
a ad

ulto, p
erseg

uend
o

 
il co

ncetto
 d

el risp
arm

io
 d

i p
ro

d
o

tto
 e d

i co
nsum

o
 d

i m
ateria p

rim
a.

M
ateriali

La resp
o

nsab
ilità so

ciale d
’im

p
resa è p

er N
atuzzi un req

uisito
 irrinunciab

ile p
er o

p
erare 

co
n successo

 nel m
ercato

 g
lo

b
ale. L’aziend

a ha p
o

rtato
 il p

ro
p

rio
 im

p
eg

no
 etico

 
d

irettam
ente nella catena d

el valo
re, ricercand

o
 p

erco
rsi e leve co

m
p

etitive co
erenti co

n 
uno

 svilup
p

o
 so

stenib
ile p

er la co
llettività. D

all’utilizzo
 d

i energ
ia fo

to
vo

ltaica, 
all’ad

o
zio

ne d
i tecno

lo
g

ie a b
asso

 im
p

atto
 am

b
ientale; d

alle string
enti p

o
litiche aziend

ali 
in m

ateria d
i d

efo
restazio

ne, d
ell’utilizzo

 d
el leg

no
 e d

ella p
elle, alle certificazio

ni 
am

b
ientali e d

i q
ualità. C

inq
ue im

p
ianti fo

to
vo

ltaici so
no

 attivi p
resso

 l’H
ead

q
uarters d

i 
S

anteram
o

 in C
o

lle e neg
li stab

ilim
enti d

el g
rup

p
o, so

d
d

isfacend
o

 una p
arte sig

nificativa 
d

el fab
b

iso
g

no
 energ

etico. N
atuzzi utilizza so

lo
 leg

ni p
ro

venienti d
a fo

reste g
estite 

in m
o

d
o

 resp
o

nsab
ile ed

 è certificata FS
C

. Le im
b

o
ttiture so

no
 in p

o
liuretano

 esp
anso

 
eco

lo
g

ico
 E

co
flex®, b

revettato
 e p

ro
d

o
tto

 in esclusiva d
a N

atuzzi in una fab
b

rica d
i 

p
ro

p
rietà. C

o
niug

are lo
 svilup

p
o

 so
stenib

ile co
n la co

m
p

etitività è una sfid
a che N

atuzzi 
p

o
rta avanti p

er co
ntrib

uire al m
ig

lio
ram

ento
 d

ella q
ualità d

ella vita in tutti i territo
ri in cui 

o
p

era. P
er esem

p
io, l’aziend

a sta utilizzand
o

 un rivestim
ento

 inno
vativo

 e so
stenib

ile 
p

ro
veniente d

ella p
elle d

el p
esce fluviale P

irarucu, una sp
ecie che rap

p
resenta anco

ra 
o

g
g

i la p
rincip

ale fo
nte d

i p
ro

teine p
er le p

o
p

o
lazio

ni d
ell’A

m
azzo

nia. S
m

altire la p
elle d

el 
P

irarucu inq
uina p

iù che utilizzarla p
er farne b

o
rse, scarp

e, accesso
ri e d

ivani. N
atuzzi 

utilizza so
ltanto

 p
elli d

i P
iracuru tracciate e co

ntro
llate, p

ro
venienti d

a allevam
enti p

er 
sco

p
i alim

entari e co
nciate senza l’utilizzo

 d
i cro

m
o. Tutte q

ueste attività so
no

 
sup

ervisio
nate d

al B
ra

z
ilia

n
 In

s
titu

te
 o

f E
n

v
iro

n
m

e
n

t a
n

d
 R

e
n

e
w

a
b

le
 N

a
tu

ra
l R

e
s

o
u

rc
e

s 
(IB

A
M

A
): neg

li ultim
i d

ieci anni la p
o

p
o

lazio
ne d

i P
irarucu è aum

entata d
el 4

0
0

%
 

co
n ricad

ute p
o

sitive sulle fam
ig

lie d
i p

escato
ri e sull’intero

 eco
sistem

a am
azzo

nico.

D
o

relan
, aziend

a fo
rlivese che d

a 5
0

 anni svilup
p

a e p
ro

d
uce p

ro
d

o
tti p

er il rip
o

so
 

(m
aterassi, g

uanciali, reti), ha svilup
p

ato
 nel 2

0
1

8
 una strateg

ia am
b

ientale rivo
lta sia 

ai p
ro

p
ri clienti che ag

li stakeho
ld

er territo
riali. D

a un lato
 ha svo

lto
 l’analisi d

i Life C
ycle 

A
ssessm

ent (LC
A

) p
er calco

lare l’Im
p

ro
nta A

m
b

ientale d
i P

ro
d

o
tto

 e valutare le 
p

erfo
rm

ance am
b

ientali d
elle linee d

i m
aterassi (a m

o
lle trad

izio
nali, a m

o
lle ind

ip
end

enti 
e in M

y
fo

rm
) e d

ella linea d
ei g

uanciali in M
y

fo
rm

 allo
 sco

p
o

 d
i co

nsid
erare tutti i flussi 

d
i m

ateria/energ
ia in ing

resso, le em
issio

ni p
ro

d
o

tte e i flussi d
i rifiuti in uscita asso

ciati 
al ciclo

 d
i vita d

i q
ueste linee d

i p
ro

d
o

tti e p
o

ter q
uind

i intervenire p
er rid

urli. D
all’altro

 
lato, co

n il p
ro

g
etto

 I’M
 a

 D
R

E
A

M
E

R
 - S

o
g

n
o

_
R

ic
ic

lo
_

C
re

o
, ha vo

luto
 favo

rire la sinerg
ia 

tra im
p

resa ed
 enti d

el territo
rio, co

m
e scuo

la e im
p

resa so
ciale. P

er q
uesto

 p
ro

g
etto

 
– svilup

p
ato

 co
n la co

llab
o

razio
ne d

eg
li stud

enti d
el S

istem
a M

o
d

a d
ell’Istituto

 Tecnico
 

S
affi

 A
lb

erti d
i Fo

rlì e d
i C

avaR
ei Im

p
resa S

o
ciale – D

o
relan ha m

esso
 a d

isp
o

sizio
ne 

d
eg

li stud
enti i p

ro
p

ri m
ateriali in esub

ero, chied
end

o
 lo

ro, nel risp
etto

 d
ei vinco

li 
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I C
riteri am

b
ientali m

inim
i p

er g
li acq

uisti 
p

ub
b

lici d
i arred

i, la cui ap
p

licazio
ne  

è o
b

b
lig

ato
ria nelle g

are p
ub

b
liche d

al 2
0

1
7

, 
hanno

 sp
into

 le aziend
e a co

nfro
ntarsi  

co
n tem

atiche e sp
ecifiche tecniche m

o
lto

 
co

m
p

lesse.

Il setto
re d

ell’arred
am

ento
 italiano

 è d
a m

o
lti 

anni all’avang
uard

ia, a livello
 m

o
nd

iale, p
er  

il suo
 tasso

 d
i circo

larità, p
er l’alto

 co
ntenuto

 
d

i m
ateriale riciclato

 nei p
ro

p
ri p

ro
d

o
tti.  

Il p
annello

 trucio
lare italiano, che co

stituisce 
anco

ra la b
ase p

er i p
ro

d
o

tti d
i arred

am
ento, 

è infatti realizzato
 co

n tecniche che 
p

erm
etto

no
 d

i utilizzare una p
ercentuale d

i 
leg

no
 riciclato

 sup
erio

re alla m
ed

ia euro
p

ea.
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tecnico
-o

p
erativi necessari, d

i svilup
p

are p
ro

to
tip

i d
estinati a essere ind

ustrializzati. 
S

o
no

 nati co
sì b

en 2
0

 p
ro

to
tip

i. Q
uelli p

iù ad
atti a essere ind

ustrializzati saranno
 

realizzati d
a C

avaR
ei, d

and
o

 fo
rm

a alle id
ee d

eg
li stud

enti, nuo
va vita ai m

ateriali d
i 

recup
ero

 e una o
p

p
o

rtunità o
ccup

azio
nale a p

erso
ne d

isab
ili e svantag

g
iate.

N
el cam

p
o

 d
el tessile tecnico

 è m
o

lto
 interessante l’esp

erim
ento

 p
o

rtato
 avanti 

d
all’aziend

a G
iovan

ard
i, che ricicla il tessuto

 tecnico
 acrilico

 d
erivante d

alla p
ro

d
uzio

ne 
d

i tend
e d

a so
le d

and
o

 vita a filati d
i alta q

ualità attraverso
 il b

rand
 R

a
y

te
n

t. Il p
ro

g
etto

 
nasce p

er d
are una risp

o
sta co

ncreta, in un’o
ttica d

i eco
no

m
ia circo

lare, all’esig
enza 

d
i recup

ero
 d

ei so
tto

p
ro

d
o

tti d
i lavo

razio
ne g

enerati d
all’ind

ustria d
ella tend

a. P
er o

g
ni 

tend
a realizzata, infatti il 1

0
%

 d
el tessuto

 veniva scartato. Il m
ateriale im

p
ieg

ato
 in 

q
uesto

 p
ro

cesso
 p

ro
viene interam

ente d
a tessuti p

er tend
e acriliche co

n certificazio
ne 

O
E

K
O

-T
E

X
® e co

nsiste in un so
tto

p
ro

d
o

tto
 che sino

ra no
n aveva un riutilizzo

 vero
 e 

p
ro

p
rio, m

a veniva sm
altito

 in d
iscarica, co

stituend
o

 un carico
 inq

uinante p
er l’am

b
iente 

e co
sto

so
 p

er la so
cietà. R

aytent è la p
rim

a realtà in E
uro

p
a che o

p
era il d

i q
uesto

 tip
o

 
d

i tessuto. Il p
ro

g
etto

 ha l’o
b

iettivo
 d

i co
invo

lg
ere l’intera filiera d

ei co
nfezio

nisti p
er 

recup
erare i ritag

li d
erivanti d

alla realizzazio
ne d

elle tend
e d

a so
le p

er p
o

i sfilacciarli 
e, attraverso

 m
acchine d

ed
icate, p

ro
d

urre un filato
 d

i tip
o

 co
to

niero
 id

o
neo

 p
er essere 

successivam
ente reim

p
ieg

ato. Q
uesto

 p
ro

cesso
 co

nsentirà d
i rid

urre ulterio
rm

ente 
il co

nsum
o

 d
i m

aterie p
rim

e (m
o

no
m

ero
 e so

lventi p
eresem

p
io

) e d
i rid

urre i p
ro

cessi 
p

ro
d

uttivi d
el tessuto

 co
n un im

p
atto

 sig
nificativo

 nel lung
o

 p
erio

d
o. I tessuti R

aytent 
co

nteng
o

no
 una p

ercentuale d
i fib

ra riciclata che va d
al 5

0
%

 al 7
0

%
 d

el p
eso

 d
el 

p
ro

d
o

tto
 stesso. S

i tratta d
i tessuti d

i altissim
a q

ualità in q
uanto

 hanno
 in sé tutte le 

caratteristiche che co
nferisco

no
 alte p

restazio
ni ai tessuti p

er tend
e d

a so
le. V

eng
o

no
 

d
unq

ue p
reservate caratteristiche q

uali so
lid

ità d
el co

lo
re ai rag

g
i U

V
, co

m
p

o
rtam

ento
 

antim
acchia ed

 antim
uff

a.
 C

aim
i B

revetti, attiva in m
o

lti setto
ri co

m
e il co

m
p

lem
ento

 d
’arred

o, le sed
ute e i p

annelli 
acustici, è un’altra aziend

a che si d
isting

ue d
a anni p

er un ap
p

ro
ccio

 alla p
ro

g
ettazio

ne 
p

artico
larm

ente attento
 ag

li asp
etti am

b
ientali. Il co

m
fo

rt d
ell’am

b
iente lavo

rativo, co
n 

p
artico

lare attenzio
ne al tem

a acustico, è una d
elle linee g

uid
a su cui l’aziend

a ha 
investito

 m
ag

g
io

rm
ente in ricerca. La linea S

n
o

w
s

o
u

n
d

 utilizza tre tecno
lo

g
ie ap

p
licate 

a d
iversi p

ro
d

o
tti co

n lo
 stesso

 fine co
m

une: q
uello

 d
i o

ff
rire una so

luzio
ne ad

eg
uata 

p
er m

ig
lio

rare il co
m

fo
rt acustico

 so
p

rattutto
 in am

b
ienti realizzati co

n m
ateriali q

uali 
ceram

ica, m
arm

o, cem
ento

 e vetro
 che p

ro
d

uco
no

 echi e riverb
eri. U

n valid
o

 aiuto
 p

er 
m

ig
lio

rare la q
ualità d

ei luo
g

hi p
ub

b
lici e m

o
lto

 aff
o

llati. Tutti q
uesti p

ro
d

o
tti so

no
 p

o
i 

riciclab
ili al 1

0
0

%
 ed

 hanno
 ricevuto

 la certificazio
ne G

reeng
uard

 G
o

ld
.

A
nche V

isio
n

naire
, m

archio
 d

i lusso
 d

ella sto
rica aziend

a b
o

lo
g

nese IP
E

 srl, fo
nd

ata nel 
1

9
5

9
, p

ro
seg

ue il suo
 p

erco
rso

 d
i svilup

p
o

 so
stenib

ile p
untand

o
 sui valo

ri fo
nd

am
entali 

d
el b

rand
: resp

o
nsab

ilità, etica d
el lavo

ro
 e vo

cazio
ne M

ad
e in Italy. U

n p
ro

g
etto

 d
i 

svilup
p

o
 e valo

rizzazio
ne d

el sap
er fare italiano

 che si b
asa sulla scelta d

i realizzare le 
p

ro
d

uzio
ni d

i letti, d
ivani e co

m
p

lem
enti d

’arred
o

 interam
ente in Italia, d

a sessanta anni. 

La catena d
i fo

rnitura d
ell’aziend

a è lo
cale e vanta rap

p
o

rti co
nso

lid
ati d

a d
ue 

g
enerazio

ni. A
ccanto

 all’ap
p

ro
ccio

 strutturato
 p

er le tem
atiche C

S
R

, il d
ip

artim
ento

 d
i 

ricerca e svilup
p

o
 ha iniziato

 a svilup
p

are il tem
a d

ell’eco
so

stenib
ilità p

artend
o

 d
a q

uei 
p

ro
d

o
tti che stanno

 a stretto
 co

ntatto
 co

n la p
erso

na, in p
rim

is d
ivani e letti p

er 
realizzare am

b
ienti sem

p
re p

iù naturali, salub
ri e risp

etto
si d

ell’am
b

iente e d
eg

li anim
ali. 

D
a un p

aio
 d

’anni V
isio

nnaire d
à la p

o
ssib

ilità ai suo
i clienti internazio

nali d
i sceg

liere 
in un ventag

lio
 d

i una ventina d
i p

ro
d

o
tti selezio

nati a catalo
g

o, tra cui il B
a

s
tia

n d
ivano

 
e co

m
p

o
nib

ile d
i p

unta, d
i avere una versio

ne che tiene co
nto

 d
ei sistem

i d
i m

o
lleg

g
io

 
alternativi, co

m
e la juta, ab

b
and

o
nand

o
 le cing

hie elastiche a b
ase d

i p
etro

lio
; le 

im
b

o
ttiture so

no
 create attraverso

 p
ro

ced
im

enti d
i lievitazio

ne su b
ase veg

etale. In 
so

stituzio
ne d

ella p
ium

a, si p
o

sso
no

 sceg
liere m

ateriali co
m

e cap
o

c, canap
a, co

to
ne, 

lana o
p

p
ure p

er i cuscini g
uanciale im

b
o

ttiture d
i sem

i (m
ig

lio, lino
). P

er i rivestim
enti in 

tessuto
 si p

o
sso

no
 utilizzare fib

re naturali d
erivate d

a lino, lana, co
to

ne o
p

p
ure altre 

fib
re, lavo

rate seco
nd

o
 un p

ro
cesso

 d
i tessitura co

ntro
llato

 e tinte co
n co

lo
ranti naturali 

veg
etali; m

entre p
er la p

elle in alternativa a q
uelle p

ro
venienti d

a co
ncia al cro

m
o

 
(w

hite-b
lue), si p

uò
 o

p
tare p

er la co
ncia senza ad

d
itivi chim

ici o
 m

etallici, m
a so

lo
 

realizzati co
n tinte veg

etali (w
hite-w

hite). 

M
ad

e in Italy
C

reare un sistem
a d

i certificazio
ne d

i o
rig

ine italiana p
er l’arred

o
 serio, strutturato, 

cred
ib

ile e affi
d

ab
ile è un m

o
d

o
 co

ncreto
 p

er essere al fianco
 d

elle im
p

rese virtuo
se, 

co
ntrib

uend
o

 a valo
rizzarne in m

o
d

o
 o

g
g

ettivo
 i lo

ro
 p

ro
d

o
tti nel m

ercato
 nazio

nale 
e internazio

nale. U
n p

rim
o

 p
asso

 d
i q

uesto
 p

erco
rso

 è stato
 rag

g
iunto

 nel 2
0

1
7

 co
n 

la p
ub

b
licazio

ne d
ella no

rm
a 

N
I1

1
6

7
4

2
0

1
7

 
o

b
ili 

 R
eq

uisiti p
er la d

eterm
in

azio
n

e 
d

ell’o
rig

ine italiana d
ei m

o
b

ili”. C
o

n q
uesta no

rm
a, fo

rtem
ente vo

luta d
alle aziend

e 
d

ell’arred
am

ento
 italiano, si è cercato

 d
i unire le q

ualità che trad
izio

nalm
ente si 

affi
ancano

 all’id
ea d

i M
ad

e in Italy co
n req

uisiti tecnici d
i p

ro
d

o
tto

 che ne co
m

p
ro

vino
 

le p
restazio

ni in term
ini d

i co
m

fo
rt, sicurezza e q

ualità d
ei m

ateriali e d
ei rivestim

enti 
La nuo

va no
rm

a co
p

re i p
ro

d
o

tti d
i arred

o
 d

o
m

estico
 e co

ntract, d
i arred

o
 p

er uffi
cio, 

sco
lastico

 e p
er l’infanzia, e richied

e il risp
etto

 d
i req

uisiti d
i o

rig
ine/p

ro
cesso, p

er cui le 
fasi sig

nificative (le lavo
razio

ni p
er fab

b
ricare i sem

ilavo
rati e il p

ro
d

o
tto

 finito, 
l’assem

b
lag

g
io

 finale e il co
nfezio

nam
ento

) d
evo

no
 essere svo

lte sul territo
rio

 italiano
 

e d
i req

uisiti d
i p

ro
d

o
tto

: i p
ro

d
o

tti finiti d
evo

no
 g

arantire alcuni req
uisiti m

inim
i d

i 
sicurezza, resistenza e d

urab
ilità in acco

rd
o

 alle no
rm

e tecniche p
ertinenti.

A
ffi

nchè il valo
re d

i una “o
rig

ine certa” italiana e so
p

rattutto
 d

i una q
ualità italiana siano

 
p

ercep
iti d

a chiunq
ue, in tutto

 il m
o

nd
o, è stato

 p
o

i realizzato
 un ap

p
o

sito
 m

archio
 d

a 
p

arte d
ei lab

o
rato

ri C
o

sm
o

b
 e C

atas, che p
o

sso
no

 q
uind

i o
ff

rire uno
 strum

ento
 d

i 
co

m
unicazio

ne che certifichi in m
o

d
o

 inco
ntestab

ile il p
ro

d
o

tto
 italiano

 d
i q

ualità. 
Lo

 schem
a d

i certifi
cazio

ne 
A

A
S

-
S

, co
m

p
rend

e la d
efinizio

ne d
elle sp

ecifiche 
tecniche d

el p
ro

d
o

tto, una verifica in aziend
a co

n cam
p

io
nam

ento, le successive p
ro

ve 
d

i lab
o

rato
rio

 sul p
ro

d
o

tto
 finito

 e un m
o

nito
rag

g
io

 p
erio

d
ico

 d
o

p
o

 la co
ncessio

ne d
el 

m
archio. S

i tratta d
i un p

erco
rso

 d
i certificazio

ne d
i g

rand
e sem

p
licità, che p

uò
 essere 

aff
ro

ntato
 no

n so
lo

 d
alle g

rand
i realtà d

ell’arred
am

ento
 italiano, m

a anche d
a p

icco
le e 



1
4

6
1

4
7

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

m
ed

ie im
p

rese alla ricerca d
i nuo

ve leve p
er co

m
p

etere nel m
o

nd
o.

A
 g

iug
no

 2
0

1
8

 è stato
 uffi

cialm
ente asseg

nato
 il p

rim
o

 m
archio

 d
i o

rig
ine italiana d

el 
m

o
b

ile seco
nd

o
 q

uesto
 nuo

vo
 schem

a d
i certificazio

ne d
i p

ro
d

o
tto. A

 riceverlo
 la 

Fanto
ni d

i O
so

p
p

o, in p
ro

vincia d
i U

d
ine, p

er la co
llezio

ne d
i scrivanie p

er uffi
cio

 
“W

o
o

d
s”, che ha co

m
p

letato
 tutti g

li step
 d

i isp
ezio

ne e verifica p
revisti sia sul p

ro
cesso

 
p

ro
d

uttivo
 e sul p

ro
d

o
tto. L’aziend

a è d
iventata q

uind
i la p

rim
a “testim

o
nial” d

i un 
m

archio
 che si sp

era p
o

ssa d
iventare nel tem

p
o, anche a livello

 internazio
nale, un 

im
m

ed
iato

 strum
ento

 p
er rico

no
scere l’o

rig
ine e la q

ualità italiana, co
m

p
ro

vata d
ai d

ue 
p

iù im
p

o
rtanti lab

o
rato

ri nazio
nali attivi nella filiera leg

no
-arred

o. P
o

chi g
io

rni d
o

p
o

 
Fanto

ni, anche E
rnesto

m
ed

a ha rag
g

iunto
 q

uesta certificazio
ne p

er le sue cucine 
co

m
p

o
nib

ili. E
rnesto

m
ed

a si è sem
p

re im
p

eg
nata a p

ro
m

uo
vere uno

 svilup
p

o
 

eco
so

stenib
ile: un esem

p
io

 tra tutti è rap
p

resentato
 d

a E
M

v
iro

n
m

e
n

t, il p
ro

g
etto

 
d

ed
icato

 a p
o

tenziare un atteg
g

iam
ento

 aziend
ale resp

o
nsab

ile e attivo
 nei co

nfro
nti 

d
ell’am

b
iente. L’aziend

a, certificata IS
O

 1
4

0
0

1
, ha d

o
tato

 la sup
erficie d

el suo
 

stab
ilim

ento
 d

i 1
6

.0
0

0
 m

etri q
uad

rati d
i p

annelli fo
to

vo
ltaici, riuscend

o
 co

sì a p
ro

d
urre 

energ
ia elettrica p

er una p
o

tenza p
ari a 1

,2
 M

W
P

 ed
 evitand

o
 l’em

issio
ne d

i circa 
7

2
2

.1
6

0
 kg

 d
i anid

rid
e carb

o
nica all’anno, p

ari a q
uella asso

rb
ita d

a 9
3

.8
0

0
 alb

eri. U
n 

ulterio
re im

p
o

rtante rico
no

scim
ento

 è la co
nfo

rm
ità alla certificazio

ne internazio
nale 

LE
E

D
, relativa all’inq

uinam
ento

 ind
o

o
r: E

rnesto
m

ed
a è infatti LE

E
D

 C
o

m
p

liant p
er il 

cred
ito

 IE
Q

 4
.5

 “M
ateriali a b

asse em
issio

ni – M
o

b
ili e sed

ute”. U
n’attestazio

ne 
im

p
o

rtante p
er la sicurezza d

ell’am
b

iente cucina e d
elle p

erso
ne e co

stituisce una 
g

aranzia anche p
er co

lo
ro

 che p
ro

g
ettano

 e co
struisco

no
 in o

ttica eco
so

stenib
ile. 

A
nche S

cavo
lin

i è d
a sem

p
re m

o
lto

 attenta alla so
stenib

ilità. L’aziend
a p

o
ne attenzio

ne 
ad

 o
g

ni asp
etto

 d
elle p

ro
p

rie attività: utilizzo
 d

i energ
ia esclusivam

ente verd
e (sia 

auto
p

ro
d

o
tta sia acq

uistata d
alla rete d

a fo
nti certificate), alta d

iff
erenziazio

ne d
ei rifiuti 

(o
ltre il 9

0
%

 avviato
 a recup

ero
), fo

rte attenzio
ne alla q

ualità d
ell’am

b
iente d

i lavo
ro. In 

relazio
ne al p

ro
d

o
tto, S

cavo
lini p

ro
g

etta o
g

ni cucina seg
uend

o
 la p

ro
p

ria p
ro

ced
ura d

i 
E

co
d

esig
n, frutto

 sia d
i una esp

erienza p
luriennale, sia d

el co
stante utilizzo

 d
ello

 stud
io

 
d

el LC
A

 (Life C
ycle A

ssessm
ent), ricerca rinno

vata anche nel 2
0

1
8

, che analizza l’intera 
vita d

el p
ro

d
o

tto, d
alla racco

lta d
ella m

ateria p
rim

a fino
 allo

 sm
altim

ento.

P
ro

g
etti

N
el cam

p
o

 d
ell’A

rred
o

 U
ffi

cio, p
ro

seg
ue anche il p

ro
g

etto
 Life-

g
e

 al q
uale 

Fed
erleg

no
A

rred
o

 p
artecip

a so
stenuta d

alle aziend
e d

i A
ssu

cio
 e in p

artico
lare d

a 
ascag

ni, A
res Lin

e e 
nifo

r che si so
no

 cand
id

ate p
er testare sui p

ro
p

ri p
ro

d
o

tti la 
m

eto
d

o
lo

g
ia d

ella P
ro

d
uct E

nviro
nm

ental Fo
o

tp
rint (P

E
F), un m

eto
d

o
 d

i calco
lo

 d
ell’im

p
ro

nta 
am

b
ientale d

i p
ro

d
o

tti e servizi p
ro

m
o

sso
 d

alla C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea co
n la 

R
acco

m
and

azio
ne 1

7
9

/2
0

1
3

. Le im
p

rese citate hanno
 co

ntrib
uito

 nel co
rso

 d
el 2

0
1

8
 a 

co
struire, nell’am

b
ito

 d
el p

ro
g

etto, le reg
o

le (P
efcr) p

er il calco
lo

 d
ell’im

p
ro

nta am
b

ientale 
d

i sed
ute p

er uffi
cio

 e scrivanie e so
no

 o
ra im

p
eg

nate nell’ap
p

p
licazio

ne d
i q

ueste reg
o

le 
ad

 alcuni p
ro

d
o

tti cam
p

io
ne. S

ulla b
ase d

i q
uesta p

rim
a analisi verranno

 p
o

i p
ianificate 

azio
ni strateg

iche finalizzate a creare so
luzio

ni p
iù so

stenib
ili e co

n caratteristiche che 

p
o

ssano
 rend

erli p
iù co

m
p

etitivi. E
ffi

g
e è finalizzato

 p
o

i allo
 svilup

p
o

 d
i strum

enti p
er 

l’ap
p

licazio
ne d

ella P
E

F nelle p
icco

le e m
ed

ie im
p

rese, aiutand
o

le a sp
erim

entare nuo
vi 

ap
p

ro
cci e m

eto
d

i che le rend
ano

 in g
rad

o
 d

i risp
o

nd
ere alle esig

enze d
i m

ercato
 in m

o
d

o
 

più com
pleto e dinam

ico. Il progetto prevede anche lo studio e il test di form
at di com

unicazione 
d

ell’im
p

ro
nta am

b
ientale, allo

 sco
p

o
 d

i m
assim

izzare i b
enefici d

el lavo
ro

 svo
lto. I risultati 

d
el p

ro
g

etto
 saranno

 p
o

i testati e valid
ati co

invo
lg

end
o

 anche atto
ri euro

p
ei. 

S
em

p
re nell’am

b
ito

 d
ella so

stenib
ilità d

ei m
o

b
ili p

er uffi
cio, il p

ro
to

co
llo

 FE
M

B
 Level 

elab
o

rato
 d

all’asso
ciazio

ne euro
p

ea FE
M

B
, che ha m

utuato
 e ad

attato
 alla leg

islazio
ne 

euro
p

ea la struttura d
i un m

archio
 esistente sul m

ercato
 U

S
A

, è p
ro

nto
 p

er essere 
p

ro
p

o
sto

 alle aziend
e euro

p
ee. A

lcune aziend
e hanno

 g
ià svo

lto
 tutte le p

ro
ve 

necessarie e i p
rim

i certificati p
o

treb
b

ero
 essere rilasciati g

ià a inizio
 2

0
1

9
. FE

M
B

 Level è 
un p

ro
to

co
llo

 d
i so

stenib
ilità p

er i m
o

b
ili d

a uffi
cio

 d
i p

ro
d

o
tto

 b
asato

 su un sistem
a d

i 
cred

iti e p
iù livelli d

i co
nfo

rm
ità. Inco

rp
o

ra l’ap
p

ro
ccio

 euro
p

eo
 d

ei criteri p
er g

li acq
uisti 

p
ub

b
lici, e m

ira a d
iventare un p

unto
 d

i riferim
ento

 utilizzab
ile all’interno

 d
ei p

ro
to

co
lli 

am
b

ientali p
er g

li ed
ifici, e p

er la scelta d
i sing

o
le fo

rniture.

I C
A

M
 (C

riteri A
m

b
ientali M

inim
i) p

er g
li acq

uisti p
ub

b
lici d

i arred
i, la cui ap

p
licazio

ne è 
o

b
b

lig
ato

ria nelle g
are p

ub
b

liche d
al 2

0
1

7
, hanno

 sp
into

 le aziend
e a co

nfro
ntarsi co

n 
tem

atiche e sp
ecifiche tecniche m

o
lto

 co
m

p
lesse. La C

o
m

m
issio

ne Tecnica d
i 

A
ssu

cio
 ha p

erm
esso

 d
i o

ttenere d
iversi chiarim

enti risp
etto

 all’ap
p

licazio
ne d

ei criteri 
stessi, e ha p

ub
b

licato, co
n l’ap

p
o

rto
 d

i C
o

sm
o

b
 e C

atas, d
elle L

in
e

e
 g

u
id

a
 

a
ll’a

tte
s

ta
z

io
n

e
 d

i c
o

n
fo

rm
ità

 a
i C

A
M

 p
e

r g
li a

rre
d

i allo
 sco

p
o

 d
i aiutare le aziend

e a 
rap

p
o

rtarsi co
n q

uesta co
m

p
lessa e a vo

lte no
n chiarissim

a d
iscip

lina. 
O

ltre alla C
o

m
m

issio
ne Tecnica d

i A
ssuffi

cio, Fed
erleg

no
A

rred
o

 d
al 2

0
1

7
 è to

rnata a 
d

o
tarsi d

i una C
o

m
m

issio
ne A

m
b

iente fo
rm

ata d
a im

p
rend

ito
ri asso

ciati, che si è rivelata 
uno

 strum
ento

 utile, p
er l’elab

o
razio

ne d
i d

o
cum

enti d
i p

o
sizio

ne e d
i strum

enti 
info

rm
ativi co

m
e la linea g

uid
a svilup

p
ata p

er l’ap
p

licazio
ne ai p

ro
d

o
tti d

el Leg
no

A
rred

o
 

d
ella no

rm
ativa sug

li ap
p

arecchi elettrici ed
 elettro

nici (R
A

E
E

 2
).

U
n co

ntrib
uto

 im
p

o
rtante allo

 svilup
p

o
 d

i so
luzio

ni inno
vative nel cam

p
o

 d
elle vernici 

p
o

treb
b

e arrivare nei p
ro

ssim
i anni d

ai risultati d
el p

ro
g

etto
 B

io
P

aint, co
finanziato

 d
al 

M
inistero

 d
ell’A

m
b

iente
 nell’am

b
ito

 d
i un b

and
o

 che m
irava a facilitare la ricerca d

i 
so

luzio
ni am

b
ientalm

ente valid
e p

er p
ro

d
o

tti p
er i q

uali al m
o

m
ento

 no
n esiste una 

sp
ecifica p

o
litica d

i resp
o

nsab
ilità estesa d

el p
ro

d
utto

re. Il p
ro

g
etto

 d
i ricerca, a cui 

p
artecip

a anche Fed
erleg

no
A

rred
o, è co

o
rd

inato
 d

a C
o

sm
o

b
 e centrato

 sull’attività d
i 

ricerca d
i I

A
, Ind

ustria 
him

ica A
d

riatica, co
n il sup

p
o

rto
 scientifico

 d
ell’U

n
iversità d

i 
C

am
erino

. B
io

P
aint intend

e p
erseg

uire azio
ni o

p
erative p

er ad
o

ttare p
ro

cessi d
i 

recup
ero

 e riciclo
 d

elle vernici, e d
ei relativi co

ntenito
ri, im

p
ieg

ate p
er il co

m
p

arto
 d

el 
leg

no
-arred

o. In p
artico

lare i p
artner d

el p
ro

g
etto

 m
irano

 a sp
erim

entare so
luzio

ni 
tecniche p

erseg
uib

ili e rep
licab

ili a scala ind
ustriale p

er il recup
ero

 e riciclo
 d

elle p
itture 

d
ism

esse successivam
ente alla fase d

’uso
; il recup

ero
 e riciclo

 d
ei b

aratto
li d

i 
co

ntenim
ento

 d
elle stesse (che ad

 o
g

g
i veng

o
no

 sm
altiti co

m
e rifiuti sp

eciali e q
uind

i 
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Il leg
no

 in ed
ilizia co

ntinua a vivere  
una stag

io
ne d

i rilancio
 anche sulla b

ase 
d

elle sue p
erfo

rm
ance am

b
ientali.

no
n riciclati); la caratterizzazio

ne d
elle vernici p

er rid
urne il g

rad
o

 d
i rischio

 in term
ini d

i 
so

stanze p
erico

lo
se p

resenti anche attraverso
 sp

erim
entazio

ni che p
o

ssano
 p

o
rtare alla 

realizzazio
ne d

i vernici a b
ase acq

uo
sa b

io
d

eg
rad

ab
ili. V

erranno
 sp

erim
entate anche 

azio
ni d

i eco
-d

esig
n d

ei b
aratto

li p
er facilitare la co

nservazio
ne d

elle vernici e il riuso
 

interno
 all’aziend

a. 

U
n altro

 p
ro

g
etto

 interessante è E
co

B
ulk, a cui p

artecip
a M

o
retti C

o
m

p
act. E

co
B

ulk ha 
l’o

b
iettivo

 d
i incentivare l’im

p
lem

entazio
ne d

i nuo
ve so

luzio
ni nelle ind

ustrie d
el m

o
b

ile, 
d

ell’auto
m

o
tive e d

elle co
struzio

ni che siano
 in g

rad
o

 d
i risp

o
nd

ere alla sem
p

re p
iù 

crescente d
o

m
and

a d
i p

ro
d

o
tti co

n caratteristiche ad
atte all’eco

no
m

ia circo
lare. 

L’o
b

iettivo
 d

i E
co

b
ulk è m

o
d

ificare l’attuale eco
no

m
ia lineare in uno

 m
o

d
ello

 circo
lare 

cap
ace d

i creare b
enefici p

er l’am
b

iente, la so
cietà e l’eco

no
m

ia, o
ff

rend
o

 al co
ntem

p
o

 
o

p
p

o
rtunità d

i b
usiness ai p

artecip
anti lung

o
 l’intera catena d

el valo
re. N

um
ero

si 
p

ro
to

tip
i d

i p
ro

d
o

tti d
i arred

o
 saranno

 realizzati d
urante il p

ro
g

etto.
Il leg

no
 in ed

ilizia co
ntinua a vivere una stag

io
ne d

i rilancio
 anche sulla b

ase d
elle 

sue p
erfo

rm
ance am

b
ientali. M

arleg
n

o
, in co

llab
o

razio
ne co

n le U
niversità d

i B
erg

am
o

  
e B

rescia e d
elle aziend

e H
arp

aceas ed
 E

d
ilm

atic, sta svilup
p

and
o

 A
d

E
S

A
: un sistem

a 
p

refab
b

ricato
 e stand

ard
izzato

 p
er la riq

ualificazio
ne integ

rata d
eg

li ed
ifici esistenti, 

d
ai p

unti d
i vista sism

ico, energ
etico

 ed
 architetto

nico. U
n p

ro
g

etto
 che ha co

m
e sco

p
o

 
p

rincip
ale q

uello
 d

i rilanciare il valo
re im

m
o

b
iliare d

el p
atrim

o
nio

 esistente utilizzand
o

 
un m

ateriale naturale co
m

e il leg
no, rid

ucend
o

 al co
ntem

p
o

 i co
nsum

i energ
etici 

e le em
issio

ni d
i C

O
2  d

urante tutto
 il ciclo

 d
i vita, g

razie all’utilizzo
 d

i un sistem
a 

p
refab

b
ricato, facilm

ente sm
o

ntab
ile e sm

altib
ile a fine vita. Il sistem

a A
d

E
S

A
 sarà 

ap
p

licato
 p

er la p
rim

a vo
lta nel 2

0
1

9
 a B

rescia p
er la riq

ualificazio
ne d

i un p
lesso

 
sco

lastico.

A
m

b
iente b

ag
no

Il setto
re d

el b
ag

no
 si sta m

o
strand

o
 in q

uesti anni p
artico

larm
ente attivo

 nella ricerca d
i 

so
luzio

ni effi
cienti so

tto
 il p

ro
filo

 d
el co

nsum
o

 d
elle riso

rse. Il d
istretto

 ceram
ico

 d
i C

ivita 
C

astellana si è d
istinto

 g
ià d

a anni p
er l’inno

vativo
 im

p
ianto

 d
i recup

ero
 d

el g
esso, stud

iato
 

e co
struito

 p
er risp

o
nd

ere alle esig
enze d

elle aziend
e d

el territo
rio

 in un’o
ttica d

i 
so

stenib
ilità e d

i ecno
m

ia circo
lare. U

na vera e p
ro

p
ria rivo

luzio
ne nel cam

p
o

 d
el riciclo

 d
ei 

rifiuti ceram
ici e d

ella co
llab

o
razio

ne tra aziend
e: il ro

ttam
e ceram

ico
 viene, p

o
i, in p

arte 
riutilizzato

 nell’im
p

asto
 d

i nuo
vo

 p
ro

d
o

tto. In q
uesto

 m
o

d
o, ad

 esem
p

io, aziend
e co

m
e 

S
carab

eo
 e S

im
as riesco

no
 a realizzare risp

arm
i im

p
o

rtanti, ag
g

iung
end

o
 anche il 

recup
ero

 d
ell’aria d

ei fo
rni p

er il riscald
am

ento
 e q

uello
 d

ell’acq
ua d

i p
ro

cesso. A
cq

ua che, 
una vo

lta recup
erata e d

ep
urata, viene utilizzata p

ersino
 p

er il lavag
g

io
 d

ei ro
b

o
t d

i 
verniciatura. A

nche i p
ro

d
o

tti d
i q

ueste aziend
e so

no
 realizzati co

n un o
cchio

 attento
 allo

 
sp

reco
 d

ell’acq
ua: i vasi d

i scarico
 d

ei W
C

 utilizzano
 infatti so

lo
 4

 o
 6

 litri d
’acq

ua.

Fan
tini, aziend

a cap
ace d

i creare p
ro

d
o

tti ined
iti nel p

ano
ram

a d
ella rub

inetteria e d
elle 

d
o

cce, p
unta m

o
lto

 sull’im
p

eg
no

 am
b

ientale g
razie a una filo

so
fia aziend

ale im
p

ro
ntata 

alla q
ualità. Tutte le p

rincip
ali serie d

i rub
inetti p

ro
d

o
tti d

ell’aziend
a no

n co
nteng

o
no
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p
io

m
b

o
 in m

isura sup
erio

re allo
 0

,2
5

%
 e so

no
 q

uind
i a tutti g

li eff
etti iscrivib

ili nella 
categ

o
ria ‘lead

 free’, senza p
io

m
b

o, nel risp
etto

 d
ella no

rm
ativa N

S
F/A

N
S

I 3
7

2
 d

eg
li S

tati 
U

niti, attualm
ente tra le p

iù avanzate a tutela d
ella salute d

ei co
nsum

ato
ri. Into

rno
 al 

tem
a d

ell’acq
ua Fantini svilup

p
a anche iniziative d

i resp
o

nsab
ilità so

ciale, attraverso
 il 

p
ro

g
etto

 1
0

0
 F

o
n

ta
n

e
 F

a
n

tin
i fo

r A
fric

a che ha p
revisto

 la co
struzio

ne d
i un acq

ued
o

tto
 

e d
i o

ltre 1
0

0
 fo

ntane nell’area d
i M

asang
o, in B

urund
i. 

D
A

, aziend
a alto

atesina p
ro

d
uttrice d

i cab
ine d

o
ccia, p

unta m
o

lto
 su q

ualità, 
effi

cienza e attenzio
ne ag

li asp
etti energ

etici, a p
artire d

al nuo
vo

 stab
ilim

ento
 d

i 
B

ressano
ne, realizzato

 seco
nd

o
 i d

ettam
i d

i C
asa C

lim
a. Im

p
o

rtanti co
llab

o
razio

ni co
n 

g
rand

i aziend
e d

el setto
re d

el vetro
 p

erm
etto

no
 all’aziend

a d
i o

ff
rire p

ro
d

o
tti che 

co
nsento

no
 un elevato

 g
rad

o
 d

i ig
iene e sicurezza, co

m
e il trattam

ento
 P

ro
C

are d
elle 

lastre d
i vetro

 attraverso
 il q

uale viene d
ep

o
sto

 sulla sup
erficie un d

ep
o

sito
 d

i o
ssid

i d
i 

m
etalli, in am

b
iente so

tto
vuo

to. Il vetro
 co

si trattato
 viene tem

p
erato

 in aziend
a, ad

 una 
tem

p
eratura d

i o
ltre 6

0
0

 g
rad

i centig
rad

i, attivand
o

 e fissand
o

 la p
ro

tezio
ne sup

erficiale 
alla lastra stessa. S

i o
ttiene co

si un vetro
 co

n caratteristiche id
ro

file: il vetro
 resiste 

a lung
o

 alla co
rro

sio
ne, il calcare e lo

 sp
o

rco
 ad

erisco
no

 m
eno, facilitand

o
 la p

ulizia e, 
so

p
rattutto, rid

ucend
o

 no
tevo

lm
ente la necessità d

i d
eterg

enti. 

A
d

 H
o

c, aziend
a d

i g
rand

e trad
izio

ne che p
ro

d
uce rad

iato
ri d

eco
rativi in allum

inio
 ad

 alto
 

co
ntenuto

 d
i d

esig
n, attraverso

 l’ad
esio

ne al p
ro

g
ram

m
a G

re
e

n
h

e
a

te
r (co

rp
i d

i 
clim

atizzazio
ne so

stenib
ili) lavo

ra co
ntinuam

ente alla ricerca d
i p

ro
cessi d

i lavo
razio

ne 
so

stenib
ili: p

er esem
p

io
 p

artico
lari lavo

razio
ni d

i p
ulitura e b

rillantam
ento

 d
ell’allum

inio
 

estruso
 co

nsento
no

 d
i no

n utilizzare il cro
m

o
; ino

ltre utilizza m
ateriali riciclati e riciclab

ili, 
rid

uce i co
sti energ

etici in fase d
i p

ro
d

uzio
ne e sm

altim
ento, g

razie ad
 un ap

p
ro

ccio
 

centrato
 sull’uso

 d
ell’allum

inio
 e vo

tato
 alla d

em
aterializzazio

ne d
eg

li elem
enti realizza 

rad
iato

ri leg
g

eri che co
m

p
o

rtano
 un d

isp
end

io
 d

i riso
rse m

ino
re.

R
iciclo

 d
el leg

no
: una eccellenza italian

a
Il setto

re d
ell’arred

am
ento

 italiano
 è d

a m
o

lti anni all’avang
uard

ia, a livello
 m

o
nd

iale, p
er il 

suo
 tasso

 d
i circo

larità, p
er l’alto

 co
ntenuto

 d
i m

ateriale riciclato
 nei p

ro
p

ri p
ro

d
o

tti. Il 
p

annello
 trucio

lare italiano, che co
stituisce anco

ra la b
ase p

er i p
ro

d
o

tti d
i arred

am
ento, 

è infatti realizzato
 co

n tecniche che p
erm

etto
no

 d
i utilizzare una p

ercentuale d
i leg

no
 

riciclato
 sup

erio
re alla m

ed
ia euro

p
ea. O

g
g

i o
ltre il 9

5
%

 d
ei rifiuti leg

no
si p

o
st-co

nsum
o

 
è avviato

 a im
p

ianti p
er la p

ro
d

uzio
ne d

i p
annelli p

er l’ind
ustria d

el m
o

b
ile. Le p

rincip
ali 

aziend
e riciclatrici, il G

rup
p

o
 M

auro
 S

avio
la, il G

rup
p

o
 Frati, S

aib
 e Fanto

n
i, co

ntinuano
 

in q
uesto

 m
o

d
o

 a co
ntrib

uire a trasfo
rm

are m
ateriali scartati in una m

ateria p
rim

a 
d

’eccellenza p
er lo

 svilup
p

o
 d

el M
ad

e in Italy d
’arred

o, m
antenend

o
 la lead

ership
 

m
o

nd
iale nelle tecno

lo
g

ie p
er la trasfo

rm
azio

ne e il riciclo
 d

ei rifiuti d
i leg

no. Lo
 svilup

p
o

 
d

i q
uesto

 setto
re in Italia è talm

ente avanzato
 che il sistem

a R
ileg

n
o

 d
i fatto

 g
ià so

d
d

isfa 
i targ

et d
i recup

ero
 fissati p

er il 2
0

3
0

 d
alla nuo

va d
irettiva im

b
allag

g
i co

ntenuta nel 
p

acchetto
 E

co
no

m
ia C

irco
lare.

P
io

p
p

o
 sug

hero
 e castag

no
: riso

rse p
er la so

stenib
ilità

Lead
er in E

uro
p

a nella p
ro

d
uzio

ne d
i p

annelli d
i co

m
p

ensato
 è p

resente in m
o

ltep
lici 

setto
ri q

uali auto
m

o
tive, veico

li ind
ustriali, nautica, arred

i, m
o

b
ili, fai-d

a-te, g
io

catto
li ed

 
ed

ilizia, P
ang

uaneta è co
stantem

ente alla ricerca d
i so

luzio
ni vo

lte ad
 aum

entare 
l’effi

cienza d
ei p

ro
p

ri p
ro

cessi e la q
ualità d

el p
ro

d
o

tto
 e d

ell’am
b

iente. Tra i p
iù recenti 

trag
uard

i co
nseg

uiti d
all’aziend

a c’è l’o
ttenim

ento
 ed

 il m
antenim

ento
 d

ella D
ichiarazio

ne 
A

m
b

ientale d
i P

ro
d

o
tto

 (E
P

D
) e la certificazio

ne d
i co

nfo
rm

ità d
ei p

ro
p

ri p
annelli 

seco
nd

o
 il nuo

vo
 stand

ard
 am

ericano
 E

P
A

 T
S

C
A

 T
itle

 V
I d

i em
issio

ne d
i fo

rm
ald

eid
e. 

P
ang

uaneta ino
ltre, nei p

rim
i m

esi d
el 2

0
1

8
 insiem

e all’A
ziend

a A
g

rico
la R

o
sa A

nna e 
R

o
sa Luig

ia e in co
nfo

rm
ità ai req

uisiti am
b

ientali d
i g

estio
ne fo

restale FS
C

, è im
p

eg
nata 

in una inno
vativa fo

rm
a d

i co
m

p
ensazio

ne e valo
rizzazio

ne am
b

ientale d
el territo

rio
 

sig
land

o
 il p

rim
o

 co
ntratto

 d
ed

icato
 al P

ag
am

ento
 p

er i S
ervizi E

co
sistem

ici (P
E

S
) nel 

setto
re d

ella p
io

p
p

ico
ltura so

stenib
ile co

n il P
arco

 O
g

lio
 S

ud
 nell’am

b
ito

 d
el p

ro
g

etto
 

co
p

ay-
o

nnect 2
0

2
0

. Infine, a chiusura d
i q

uesto
 2

0
1

8
 P

ang
uaneta è im

p
eg

nata 
nell’o

ttenim
ento

 d
ella certificazio

ne energ
etica IS

O
 5

0
0

0
1

 “S
istem

i d
i g

estio
ne 

d
ell’energ

ia”, o
b

iettivo
 q

uesto
 che co

nferm
a l’intento

 al m
ig

lio
ram

ento
 co

ntinuo
 in tutti 

g
li am

b
iti d

ella p
ro

p
ria filiera.

U
n m

ateriale che racchiud
e in sé eccezio

nali q
ualità am

b
ientali e p

ratiche so
stenib

ili 
è il sug

hero
. Il sug

hero
 p

o
ssied

e caratteristiche uniche: è m
o

lto
 leg

g
ero, elastico, 

co
m

p
rim

ib
ile, resistente alle ab

rasio
ni e im

p
erm

eab
ile a liq

uid
i e g

as; ha ino
ltre p

ro
p

rietà 
iso

lanti, acustiche e term
iche, o

ltre che ig
nifug

he. Il sug
hero

 è riciclab
ile, riutilizzab

ile 
ed

 eco
so

stenib
ile. Le aziend

e che lo
 lavo

rano
 so

no
 q

uind
i vo

tate naturalm
ente, p

er 
caratteristiche e trad

izio
ne, alla so

stenib
ilità. 

Il sug
herificio

 G
anau

 p
arte d

alla m
ateria p

rim
a p

er arrivare al p
ro

d
o

tto
 finito, senza 

nessuno
 scarto. Tutto

 il sug
hero

 che no
n entra a far p

arte d
el tap

p
o

 (co
m

e il sug
hero

ne, 
le p

lance co
n d

ifetto
sità m

eccaniche o
 o

rg
ano

lettiche, taluni scarti d
i p

ro
d

uzio
ne) viene 

utilizzato
 nella p

ro
d

uzio
ne d

i m
ateriale p

er l’ed
ilizia, in m

o
d

o
 p

artico
lare p

er p
annelli 

d
i iso

lam
ento

 term
o

-acustico. Ino
ltre le p

o
lveri d

i sug
hero, d

erivanti d
alla lavo

razio
ne d

ei 
tap

p
i m

o
no

p
ezzo

 e d
elle ro

nd
elle p

er tap
p

i p
er vini sp

um
anti e tap

p
i tecnici, so

no
 

utilizzate co
m

e co
m

b
ustib

ili in cald
aie a b

io
m

asse: g
razie all’uso

 co
m

b
inato

 co
n cip

p
ato

 
d

i leg
no

 p
erm

etto
no

 all’aziend
a d

i essere co
m

p
letam

ente ind
ip

end
ente d

ai co
m

b
ustib

ili 
fo

ssili nella p
ro

d
uzio

ne d
i energ

ia term
ica (vap

o
re, acq

ua cald
a, o

lio
 d

iaterm
ico

).
 In un co

ntesto
 sem

p
re p

iù o
rientato

 verso
 l’eco

no
m

ia circo
lare, in cui la p

o
ssib

ilità d
i 

recup
erare riso

rse all’interno
 d

ei cicli p
ro

d
uttivi è d

iventata cruciale, o
cco

rrereb
b

e p
o

rre 
attenzio

ne a m
assim

izzare le p
o

tenzialità d
i m

ateriali co
m

e il sug
hero. La p

o
ssib

ilità d
i 

ag
evo

lare la racco
lta a fine vita d

ei p
ro

d
o

tti in sug
hero

 p
o

treb
b

e co
nsentire ulterio

ri 
vantag

g
i in term

ini d
i im

m
ag

ine d
el p

ro
d

o
tto, in relazio

ne alle p
ro

ced
ure p

er la racco
lta 

che p
o

treb
b

e essere sensib
ilm

ente m
ig

lio
rata se venisse id

eato
 un reg

im
e no

rm
ativo

 
sem

p
lificato.

G
razie a un a acco

rd
o

 tra le so
cietà R

ub
ner H

o
lzB

au S
ud

 (g
rup

p
o

 R
ub

ner), la IW
T

 
Iavaro

ne W
o

o
d

 Techno
lo

g
y (g

rup
p

o
 Iavaro

ne) si attend
e invece un rilancio

 d
ell’utilizzo
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R
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F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

d
el castag

no
 in C

am
p

ania, p
er m

ig
lio

rare no
n so

lo
 l’uso

 d
ell’essenza p

ro
d

ucend
o

 
lam

ellare p
er fab

b
ricare m

o
b

ili e strutture p
er ed

ilizia sia in Italia che all’estero, sul 
m

o
d

ello
 d

i Francia e S
p

ag
na, m

a anche p
er m

ig
lio

rare la g
estio

ne d
elle aree fo

restali e 
d

elle p
iantag

io
ni auto

cto
ne in m

aniera so
stenib

ile, creand
o

 lavo
ro

 ed
 o

ccup
azio

ne 
p

artend
o

 d
a una essenza attualm

ente no
n utilizzata. Iavaro

ne sta anche lavo
rand

o
 al 

recup
ero

 d
i aree ag

rico
le ab

b
and

o
nate p

er im
p

iantare p
iantag

io
ni ad

atte all’ind
ustria 

b
io

chim
ica, co

m
e card

o, g
inestra, p

io
p

p
o. 

3
.1

.3
 

A
uto

m
azio

ne

3
.1

.3
.1

 
A

uto
m

o
tive

2
5

Il co
ntesto

In Italia il setto
re auto

m
o

tive co
nta 5

.8
0

0
 im

p
rese (d

irette e ind
irette) nella filiera 

p
ro

d
uttiva, 1

,1
6

 m
ilio

ni d
i ad

d
etti (ind

ustria, co
m

m
ercio

 e servizi) – d
i cui 2

5
3

.0
0

0
 ad

d
etti 

d
iretti e ind

iretti nella filiera p
ro

d
uttiva auto

m
o

tive, p
ari al 7

%
 d

el setto
re m

anifatturiero
 

italiano
 – e una sp

esa d
i 1

,7
9

 m
iliard

i d
i E

uro
 in ricerca e svilup

p
o

 intra-m
uro

s p
ari al 

1
8

,2
%

 d
ella sp

esa in R
&

D
 d

el setto
re m

anufatturiero
 e il 1

3
%

 circa d
el to

tale d
ella sp

esa 
d

elle im
p

rese in R
&

S
 (o

ltre 1
4

 m
iliard

i d
i euro

 nel 2
0

1
6

, d
ati IS

TA
T

). Il trend
 p

o
sitivo

 
d

ell’ind
ustria auto

m
o

tive nazio
nale nel suo

 co
m

p
lesso

 (auto
veico

li, m
o

to
ri, carro

zzerie, 
co

m
p

o
nenti) è iniziato

 ad
 o

tto
b

re 2
0

1
4

. Il tasso
 m

ed
io

 d
i crescita d

ella p
ro

d
uzio

ne d
i 

auto
veico

li è stato
 d

el 1
8

%
 (C

A
G

R
) d

al 2
0

1
4

 al 2
0

1
7

. D
ag

li stab
ilim

enti italiani so
no

 usciti 
nel 2

0
1

7
 o

ltre 1
,1

4
 m

ilio
ni d

i auto
veico

li (auto
vetture, furg

o
ni, auto

carri m
ed

i-p
esanti, 

auto
b

us), +
3

,5
%

 sul 2
0

1
6

. A
 fine 2

0
1

7
, il m

ercato
 auto

 italiano
 sfio

ra i 2
 m

ilio
ni d

i unità 
(1

.9
7

1
.5

9
0

 nuo
ve im

m
atrico

lazio
ni 2

6). Il tasso
 m

ed
io

 d
i crescita d

elle nuo
ve reg

istrazio
ni 

d
i auto, d

al 2
0

1
4

 al 2
0

1
7

, è stato
 d

el 1
0

%
. Tra i fatto

ri che hanno
 influenzato

 il b
uo

n 
and

am
ento

 d
el m

ercato
 neg

li ultim
i d

ue anni, si seg
nala l’intro

d
uzio

ne d
ella m

isura d
el 

“sup
er am

m
o

rtam
ento

” p
er il rinno

vo
 d

elle flo
tte aziend

ali e l’accresciuto
 interesse verso

 
le nuo

ve fo
rm

e d
i m

o
b

ilità co
m

e car sharing
, car p

o
o

ling
 e no

leg
g

io, che si rivo
lg

o
no

 ad
 

una p
latea d

i utenti sem
p

re p
iù am

p
ia co

n servizi d
iff

erenziati in risp
o

sta alla d
iff

usio
ne 

crescente d
i nuo

vi stili d
i vita anche nel no

stro
 P

aese. 
In riferim

ento
 al co

m
p

arto
 d

ella co
m

p
o

nentistica, nel 2
0

1
7

 il valo
re d

elle esp
o

rtazio
ni d

i 
co

m
p

o
nenti p

er auto
veico

li (che co
nsid

era anche i trasferim
enti intra-aziend

ali) cresce 
d

el 6
%

 risp
etto

 al 2
0

1
6

 e am
m

o
nta a 2

1
,2

 m
iliard

i d
i euro

; l’im
p

o
rt vale 1

5
,4

 m
iliard

i d
i 

euro
 (+

6
%

). Q
uesto

 co
m

p
arto

 rap
p

resenta d
a p

iù d
i vent’anni una realtà p

o
sitiva d

ella 
b

ilancia co
m

m
erciale - nel 2

0
1

7
 il sald

o
 p

o
sitivo

 è d
i 5

,7
 m

iliard
i d

i euro
 (+

6
%

) 2
7 – e o

g
g

i 
è p

iù che m
ai chiam

ato
 ad

 aff
ro

ntare im
p

o
rtanti sfid

e che ved
o

no
 l’inno

vazio
ne al centro

 
d

elle d
inam

iche co
m

p
etitive d

el setto
re. Le im

p
rese co

ntinuano
 ad

 investire in ricerca 
e svilup

p
o

 in un co
ntesto

 in cui tro
vano

 am
p

iam
ente sp

azio
 tecno

lo
g

ie sem
p

re p
iù 

p
erfo

rm
anti, m

ateriali inno
vativi, sistem

i d
i alim

entazio
ne effi

cienti e tecno
lo

g
ie g

reen, 
l’elettro

nica, la co
nnessio

ne e l’auto
m

azio
ne. Il 7

1
%

 d
el cam

p
io

ne d
i aziend

e p
reso

 in 
esam

e d
all’O

sservato
rio

 sulla co
m

p
o

nentistica auto
m

o
tive italiana (E

d
. 2

0
1

7
), d

ichiara d
i 

investire p
arte d

el p
ro

p
rio

 fatturato
 in R

&
S

. 

L
a sh

aring
 m

o
b

ility
S

eco
nd

o
 l’ultim

o
 stud

io
 d

ell’O
sservato

rio
 N

azio
nale sulla S

haring
 M

o
b

ility, nel triennio
 

2
0

1
5

-2
0

1
7

 i p
rincip

ali servizi d
i m

o
b

ilità co
nd

ivisa so
no

 aum
entati in Italia d

el 5
0

%
. O

g
g

i 
so

no
 1

8
,1

 m
ilio

ni g
li italiani che p

o
sso

no
 usufruire d

i alm
eno

 un servizio
 d

i m
o

b
ilità 

co
nd

ivisa (2
8

%
). In Italia i servizi che hanno

 avuto
 m

ag
g

io
re d

iff
usio

ne nell’ultim
o

 anno
 

so
no

 il b
ikesharing

, il carsharing
, m

a anche il carp
o

o
ling

, lo
 sco

o
tersharing

 e il b
us 

sharing
, o

ltre alle nuo
ve A

p
p, che in un’unica p

iattafo
rm

a p
erm

etto
no

 d
i p

reno
tare e 

2
5

  R
ealizzato

 in 
co

llab
o

razio
ne co

n M
iriam

 
G

ang
i e M

ariang
ela S

cio
rati 

- 
o

m
unicazio

ne e 
cio

 
stam

p
a A

N
FIA

; Fab
rizia V

ig
o

 
- R

elazio
ni Istituzio

nali A
N

FIA
; 

M
arisa S

ag
lietto

 - S
tud

i e 
S

tatistiche A
N

FIA

2
6

  
lab

o
razio

ni A
N

FIA
 su d

ati 
d

el M
inistero

 d
elle 

Infrastrutture e d
ei Trasp

o
rti 

p
ub

b
licati su A

uto
m

o
b

ile in 
cifre w

w
w

.anfi
a.it

2
7

  E
lab

o
razio

ni A
N

FIA
 su d

ati 
IS

TAT
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acq
uistare tutta la sharing

 m
o

b
ility a d

isp
o

sizio
ne nelle città italiane. O

g
g

i in Italia siam
o

 
a q

uo
ta 8

.0
0

0
 auto

 in car sharing
 p

er 1
.0

7
7

.5
8

9
 utenti, nelle d

ue fo
rm

ule free flo
ating

 
(l’auto

 che si p
releva e si lascia o

vunq
ue) e statio

n-b
ased

 (si p
releva e lascia in ap

p
o

siti 
sp

azi) e a circa 2
,5

 m
ilio

ni d
i utenti p

er il carp
o

o
ling

 extraurb
ano. 

Le autovetture ad
 alim

en
tazio

ne alternativa
C

o
n una q

uo
ta d

el 2
4

,1
%

 nel m
ercato

 euro
p

eo
 (U

E
2

8
 +

 E
F

TA
) 2

8 nel 2
0

1
7

, l’Italia si 
co

nferm
a lead

er in term
ini d

i vo
lum

i d
i im

m
atrico

lazio
ni d

i auto
vetture ad

 alim
entazio

ne 
alternativa (A

lternative Fuel V
eh

icles – A
F

V
s).

S
e si o

sserva la q
uo

ta sul p
ro

p
rio

 m
ercato

2
9 l’Italia è seco

nd
a in E

uro
p

a d
o

p
o

 la 
N

o
rveg

ia. Tra i P
aesi euro

p
ei, infatti, N

o
rveg

ia, Italia e S
vezia so

no
 q

uelli che hanno
 il 

m
ercato

 ad
 alim

entazio
ne alternativa che p

esa d
i p

iù: in N
o

rveg
ia, nel 2

0
1

7
, la q

uo
ta 

d
elle auto

vetture ad
 alim

entazio
ne alternativa ha sup

erato
 la m

età d
el m

ercato
 (5

2
%

 d
i 

q
uo

ta), in Italia è l’1
1

,7
%

 d
el m

ercato, seg
uita d

alla S
vezia, co

n una q
uo

ta d
i alternative 

sul to
tale im

m
atrico

lato
 p

ari all’1
1

,6
%

.
Q

uesti risultati, o
ttenuti g

razie allo
 svilup

p
o

 d
elle m

o
to

rizzazio
n

i a g
as, hanno

 co
nsentito

 
al no

stro
 P

aese d
i avere un p

arco
 circo

lante co
m

p
o

sto
 d

a circa 9
2

7
.0

0
0

 auto
 a m

etano
 

e 2
,3

 m
ilio

ni d
i auto

 a G
P

L e d
i avere la p

iù am
p

ia rete d
istrib

utiva in E
uro

p
a. U

n’auto
 

a trazio
ne alternativa su q

uattro
 d

el m
ercato

 euro
p

eo
 è im

m
atrico

lata in Italia
3

0. 
U

no
 d

ei p
unti d

i fo
rza d

el no
stro

 P
aese sul fro

nte d
elle sfid

e am
b

ientali, d
el resto, è 

la co
nso

lid
ata o

ff
erta d

i so
luzio

ni inno
vative p

er la m
o

b
ilità so

stenib
ile a p

artire d
a fo

rti 
co

m
p

etenze nei sistem
i d

i alim
entazio

ne a m
etano

 e a G
P

L e nei sistem
i d

i p
ro

p
ulsio

ne 
—

 la filiera ind
ustriale italiana d

el m
etano

 p
er auto

trazio
ne, ad

 esem
p

io, è rico
no

sciuta 
co

m
e lead

er m
o

nd
iale, rap

p
resentand

o
 circa 2

0
.0

0
0

 o
ccup

ati, 5
0

 P
M

I e un fatturato
 

d
i 1

,7
 m

iliard
i d

i E
uro. 

Le vend
ite d

i auto
 ib

rid
e (escluso

 p
lug

-in) nel no
stro

 P
aese so

no
 state 6

3
.0

0
0

 nel 2
0

1
7

, 
in aum

ento
 d

el 7
1

%
; l’Italia è d

iventata il terzo
 m

ercato
 d

i auto
 ib

rid
e trad

izio
nali (escluso

 
p

lug
-in) in E

uro
p

a, m
entre i vo

lum
i d

elle ib
rid

e p
lug

-in, nello
 stesso

 anno, so
no

 rad
d

o
p

p
iati. 

Le auto
 elettriche vend

ute so
no

 state 2
.0

2
1

, co
n un increm

ento
 tend

enziale d
el 4

7
%

 
e vend

ite m
ed

ie m
ensili p

ari a 1
6

8
 unità. Il ritard

o
 italiano

 risp
etto

 al m
ercato

 d
ei veico

li 
elettrici è d

o
vuto

 p
rincip

alm
ente alla scarsa d

iff
usio

ne d
ei p

unti d
i ricarica, al co

sto
 anco

ra 
elevato

 d
ell’auto

 elettrica e alla m
ino

r p
ercentuale d

i p
o

p
o

lazio
ne urb

ana risp
etto

 ag
li altri 

P
aesi euro

p
ei (Italia 6

9
%

 vs U
K

 8
3

%
, P

aesi B
assi 9

0
%

, Francia 8
0

%
, G

erm
ania 7

5
%

) 3
1.

Il p
rim

ato
 italiano

 nel m
ercato

 d
elle auto

 ad
 alim

entazio
ne alternativa ha p

erm
esso

 al 
no

stro
 P

aese d
i d

iventare, in m
ateria d

i em
issio

ni d
elle vetture, uno

 d
ei P

aesi p
iù virtuo

si 
d

ell’U
nio

ne euro
p

ea, tanto
 d

a rag
g

iung
ere, g

ià nel 2
0

1
1

 (co
n 1

2
9

 g
/km

 d
i C

O
2 ), l’o

b
iettivo

 
fissato

 p
er il 2

0
1

5
 d

alla C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea d
i 1

3
0

 g
/km

 d
i C

O
2  p

ro
d

o
tta d

alle nuo
ve 

auto
vetture im

m
atrico

late. N
el 2

0
1

7
 (d

ato
 p

relim
inare E

E
A

3
2), la m

ed
ia d

elle em
issio

ni d
i 

C
O

2  d
elle nuo

ve vetture im
m

atrico
late è d

i 1
1

3
,4

 g
/km

 (+
0

,1
 g

/km
 risp

etto
 al 2

0
1

6
).

L’ap
ertura d

ei co
nsum

ato
ri a favo

re d
i sistem

i d
i alim

entazio
ne e p

ro
p

ulsio
ne alternativi è 

un trend
 in atto

 g
ià d

a anni e, anche in Italia, sta lentam
ente cam

b
iand

o
 la co

m
p

o
sizio

ne 
d

el p
arco

 circo
lante

3
3, uno

 d
ei p

iù o
b

so
leti d

ell’U
E

 so
p

rattutto
 p

er via d
ella p

ro
lung

ata 

rid
uzio

ne d
ei vo

lum
i d

i vend
ita d

elle auto
vetture neg

li anni p
assati 3

4. S
eco

nd
o

 g
li 

stand
ard

 em
issivi, risultano

 circo
lare sulle no

stre strad
e 1

4
,7

2
 m

ilio
ni d

i auto
vetture ante 

E
uro

 4
, p

ari al 3
8

%
 d

el to
tale, 1

1
,4

5
 m

ilio
ni d

i auto
 E

uro
 4

 (3
0

%
 d

i q
uo

ta), 1
2

,3
2

 m
ilio

ni d
i 

auto
 E

uro
 5

/6
 (3

2
%

 d
i q

uo
ta). N

elle classi E
uro

 5
 e 6

, la q
uo

ta d
elle auto

 a b
enzina è d

el 
3

3
%

 (il 2
2

%
 d

i tutte le auto
 a b

enzina reg
istrate), q

uella d
el d

iesel d
el 5

5
%

 (il 4
0

%
 d

i tutte 
le auto

 d
iesel), m

entre il restante 1
2

%
 ha altra alim

entazio
ne. Le autovetture ad

 
alim

entazio
ne alternativa valg

o
no

 l’8
,9

%
 d

el p
arco

 auto, p
ari a 3

.4
2

1
.2

6
1

 auto
vetture, 

d
i cui 2

.3
0

9
.0

2
0

 a b
enzina-G

P
L (6

%
 d

i q
uo

ta), 9
2

6
.7

0
4

 a b
enzina-m

etano
 (2

,4
%

 d
i q

uo
ta) 

e 1
7

7
.4

9
2

 ib
rid

e (0
,5

%
 d

i q
uo

ta), m
entre le auto

 elettriche so
no

 7
.5

6
0

. In un anno, il 
vo

lum
e d

elle auto
 ib

rid
e ed

 elettriche reg
istrate è cresciuto

 risp
ettivam

ente d
el 4

7
%

 e 
d

el 3
2

%
. Il 9

1
,1

%
 d

elle auto
 circo

lanti è alim
entato

 esclusivam
ente d

a b
enzina e g

aso
lio. 

C
o

m
p

lessivam
ente, g

li auto
veico

li (auto
vetture, auto

carri m
erci, auto

veico
li sp

ecifici/
sp

eciali e auto
b

us) alim
entati a G

P
L e G

N
C

 (G
as N

aturale C
o

m
p

resso
) so

no
 

risp
ettivam

ente 2
.3

6
0

.0
1

1
, p

ari al 5
,4

%
 d

el p
arco, e 1

.0
2

2
.5

7
6

, p
ari al 2

,3
%

. 

M
entre il G

P
L p

uò
 co

ntare su una rete d
i d

istrib
uzio

ne p
iutto

sto
 estesa e cap

illare sulla 
p

eniso
la, —

 co
n 4

.0
9

4
 p

unti vend
ita strad

ali e auto
strad

ali 3
5 —

 la rete italiana d
el m

etano
 è 

fo
rm

ata d
a 1

.2
8

7
 stazio

ni d
i rifo

rnim
ento

3
6 d

istrib
uite in m

aniera p
o

co
 cap

illare. Il rap
p

o
rto

 
auto

veico
li in circo

lazio
ne/stazio

ni d
i servizio, a fine 2

0
1

7
, è m

ed
iam

ente d
i circa 7

2
2

 
auto

vetture e d
i 7

9
7

 auto
veico

li p
er o

g
ni stazio

ne G
N

C
, su un p

arco
 circo

lante che 
co

m
p

lessivam
ente sup

era 1
 m

ilio
ne d

i unità. S
i tratta d

i un d
ato

 nettam
ente inferio

re 
all’analo

g
o

 rap
p

o
rto

 p
er i carb

uranti trad
izio

nali (b
enzina e g

aso
lio

), che si attesta into
rno

 
a 2

.0
8

6
 veico

li p
er stazio

ne d
i servizio

 su un p
arco

 circo
lante d

i 4
3

,6
 m

ilio
ni d

i auto
veico

li 
e co

nta una rete d
i d

istrib
uzio

ne d
i o

ltre 2
0

.9
0

0
 p

unti d
i rifo

rnim
ento

 (p
recisand

o
 che le 

flo
tte d

i veico
li p

esanti p
o

sso
no

 co
ntare anche su im

p
ianti d

i rifo
rnim

ento
 aziend

ali). È
 d

a 
co

nsid
erare, ino

ltre, che al co
ntrario

 d
elle stazio

ni d
i servizio

 trad
izio

nali, le stazio
ni a 

m
etano

 d
isp

o
ng

o
no

 so
litam

ente d
i un so

lo
 ero

g
ato

re, co
sa che insiem

e al m
ag

g
io

r tem
p

o
 

im
p

ieg
ato

 p
er il rifo

rnim
ento, p

uò
 co

m
p

o
rtare tem

p
i d

i attesa lung
hi p

er g
li auto

m
o

b
ilisti. 

P
ro

p
rio

 in tem
a d

i m
etano, si seg

nala l’inno
vativo

 p
ro

g
etto, vo

lto
 allo

 svilup
p

o
 d

i inietto
ri 

p
er m

etano
 ed

 id
ro

g
eno

 d
i nuo

va g
enerazio

ne, in riferim
ento

 al q
uale Land

i R
enzo

 – 
aziend

a lead
er nella co

m
m

ercializzazio
ne e installazio

ne d
i sistem

i d
i alim

entazio
ne p

er 
auto

trazio
ne a co

m
b

ustib
ili alternativi – è stata scelta d

alla R
eg

io
ne E

m
ilia R

o
m

ag
na p

er lo
 

stanziam
ento

 d
i un im

p
o

rtante finanziam
ento, co

finanziato
 d

al Fo
nd

o
 E

uro
p

eo
 d

i S
vilup

p
o

 
R

eg
io

nale d
ell’U

nio
ne E

uro
p

ea nell’am
b

ito
 d

el P
O

R
-FE

S
R

 E
m

ilia-R
o

m
ag

na 2
0

1
4

/2
0

2
0

. 
Q

uesta nuo
va fam

ig
lia d

i inietto
ri (d

eno
m

inati A
G

I – A
d

vanced
 G

as Injecto
rs) and

rà ad
 

intercettare q
uelli che saranno

 i futuri trend
 d

i svilup
p

o
 d

ella m
o

b
ilità, m

ig
lio

rand
o

 le 
p

erfo
rm

ance e rid
ucend

o
 ulterio

rm
ente co

nsum
i ed

 em
issio

ni, realizzand
o

 la p
rim

a iniezio
ne 

d
iretta C

N
G

 e ap
rend

o
 a nuo

vi seg
m

enti d
i m

ercato, q
uali q

uelli d
ella m

o
b

ilità a id
ro

g
eno.

L’auto
 elettrica

G
li o

b
iettivi d

i d
ecarb

o
nizzazio

ne d
ei trasp

o
rti al 2

0
3

0
3

7, i targ
et em

issivi p
ro

p
o

sti d
alla 

C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea e l’interesse crescente d
el p

ub
b

lico
 sp

ing
o

no
 il m

ercato
 d

ei 

2
8

  
2

8
 

 
F

A
 co

m
p

lesso
 

d
ei 2

8
 P

aesi d
ell’

nio
ne 

euro
p

ea allarg
ata e d

ell’E
FTA

2
9

 

3
0

  D
ati 2

0
1

7

3
1

  Fo
nte: U

nited
 N

atio
ns

3
2

 E
uro

p
ean E

nviro
nm

ent 
A

g
ency

3
3

  I d
ati rip

o
rtati so

no
 

d
i fo

nte A
C

I

3
4

  N
el 2

0
1

7
 l’et

 m
ed

iana d
el 

p
arco

 autovetture è in 
aum

ento
 risp

etto
 al 2

0
1

6
 e 

risulta p
ari a 1

0
 anni e 1

1
 

m
esi. P

er le autovetture a 
b

enzina l’età m
ed

iana è d
i 1

4
 

anni, p
er q

uelle a g
aso

lio
 d

i 
 

anni e 6
 m

esi. P
i

 b
assi i valo

ri 
p

er le autovetture a d
o

p
p

ia 
alim

entazio
ne

 8
 anni e 2

 m
esi 

sia p
er le auto

 a b
enzina-G

P
L 

che p
er le auto

 a b
enzina-

m
etano

3
5

  Fo
nte

 A
sso

g
asliq

uid
i, 

S
ettem

b
re 2

0
1

8
 3

6
  Fo

nte
 A

sso
g

asm
etano, 

S
ettem

b
re 2

0
1

8

3
7

  È
 stato

 p
ub

b
licato

 a 
g

iug
no

 2
0

1
8

 sulla G
azzetta 

ciale euro
p

ea il 
reg

o
lam

ento
 2

0
1

8
/8

4
2

 
ff

o
rt sharing

 sulla 
rid

uzio
ne d

elle em
issio

ni d
i 

C
O

2  d
ei setto

ri no
n-

ts, 
ovvero

 no
n co

p
erti d

al 
m

ercato
 E

T
S

 (E
m

issio
ns 

rad
ing

 S
chem

e
 -ag

rico
ltura, 

trasp
o

rti, ed
ilizia e rifi

uti - che 
nel co

m
p

lesso
 valg

o
no

 o
ltre 

m
età d

elle em
issio

ni d
eg

li 
S

tati m
em

b
ri. Il reg

o
lam

ento
 

fi
ssa i targ

et nazio
nali 

necessari a centrare 
l’o

b
iettivo

 co
m

unitario
 d

i 
rid

urre d
el 3

0
 al 2

0
3

0
 le 

em
issio

ni d
ei setto

ri no
n E

ts. 
P

er l’Italia, inizialm
ente m

o
lto

 
critica sul suo

 o
b

iettivo
 

g
iud

icato
 tro

p
p

o
 elevato, è 

ind
icato

 un ab
b

attim
ento

 d
el 

3
3

, m
a co

n la p
o

ssib
ilit

 d
i 

utilizzare una serie d
i 

m
eccanism

i d
i 

essib
ilit

 tra i 
q

uali l’uso
 d

el suo
lo

 e la 
faco

ltà d
i p

rend
ere “in 

p
restito

” allo
cazio

ni d
ai P

aesi 
p

iù virtuo
si. A

 tali m
eccanism

i 
il no

stro
 P

aese p
o

trà rico
rrere 

p
er co

p
rire fi

no
 allo

 0
,3

 
d

ella rid
uzio

ne p
revista



1
5

6
1

5
7

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

veico
li verso

 l’elettrificazio
ne, no

no
stante il p

rincip
io

 reg
o

lam
entato

 b
asato

 sulla 
neutralità tecno

lo
g

ica (D
irettiva D

A
FI) 3

8 e no
no

stante la centralità che i m
o

to
ri a 

co
m

b
ustio

ne interna m
anterranno

 nella m
o

to
rizzazio

ne d
i m

assa d
ei p

ro
ssim

i anni. 

N
el 2

0
1

7
, seco

nd
o

 i d
ati racco

lti d
a A

N
FIA

, il m
ercato

 m
o

nd
iale

 d
i auto

veico
li leg

g
eri 

elettrici 3
9 ha sup

erato
 1

,3
 m

ilio
ni d

i unità. S
eco

nd
o

 le stim
e d

i P
w

C
, la p

ro
d

uzio
ne 

m
o

nd
iale d

i lig
ht vehicles (fino

 a 6
 to

nnellate) a b
atteria e ib

rid
i p

lug
-in (B

E
V

+
P

H
E

V
) ha 

sup
erato

 1
,5

 m
ilio

ni d
i unità nel 2

0
1

7
 e d

o
vreb

b
e arrivare a 2

,7
8

 m
ilio

ni nel 2
0

1
8

 e a 8
,9

 
m

ilio
ni nel 2

0
2

2
. N

el 2
0

1
7

, in U
E

-E
F

TA
, le auto

 elettriche E
C

V
-E

lectric C
harg

eab
le 

V
ehicles

4
0 reg

istrano
 una crescita d

el 3
8

,7
%

 e rap
p

resentano
 il 3

0
,1

%
 d

el m
ercato

 d
elle 

auto
 ad

 alim
entazio

ne alternativa (p
ari a 2

8
7

.0
0

0
 su 9

5
3

.0
0

0
 A

lternative Fuel V
ehicles). 

In U
E

-E
F

TA
, un’auto

 o
g

ni 5
4

 im
m

atrico
late è elettrica (E

C
V

); era una o
g

ni 7
2

 nel 2
0

1
6

. 
Il rap

p
o

rto
 scend

e a una o
g

ni 6
5

 nell’area d
ei P

aesi U
E

1
5

 e d
i una o

g
ni 7

 nell’E
F

TA
, co

n 
il reco

rd
, in N

o
rveg

ia, d
i una o

g
ni 2

,5
. N

ell’U
E

1
5

, ad
 avere il rap

p
o

rto
 p

iù favo
revo

le so
no

 
S

vezia (un’auto
 elettrica o

g
ni 1

9
), B

elg
io

 e P
aesi B

assi (una o
g

ni 3
8

) e Finland
ia (una o

g
ni 

3
9

). In fo
nd

o
 a q

uesta classifica si tro
vano

: Italia (un’auto
 elettrica o

g
ni 4

0
8

) e G
recia (una 

o
g

ni 4
4

3
). In C

ina, nel 2
0

1
7

, le vend
ite d

i “new
 energ

y vehicles” (N
E

V
, che includ

o
no

 B
E

V
, 

P
H

E
V

 e FC
E

V
) rag

g
iung

o
no

 7
7

7
.0

0
0

 unità (+
5

3
%

). Il co
m

p
arto

 d
elle auto

vetture vend
ute 

am
m

o
nta a 4

6
8

.0
0

0
 B

E
V

 (+
8

2
%

) e 1
1

1
.0

0
0

 P
H

E
V

 (+
3

9
%

). La C
ina p

unta a m
antenere 

il p
rim

ato
 co

m
e p

iù g
rand

e p
ro

d
utto

re d
i veico

li elettrici d
estinati sia al p

ro
p

rio
 m

ercato
 

che ai m
ercati esteri, anche co

nsid
erand

o
 che ha recentem

ente intro
d

o
tto

 co
nting

enti 
o

b
b

lig
ato

ri d
i veico

li a zero
/b

asse em
issio

ni p
er i C

o
strutto

ri a d
eco

rrere d
al 2

0
1

8
 (8

%
), 

co
n un aum

ento
 p

ro
g

ressivo
 d

ella q
uo

ta nel 2
0

1
9

 (1
0

%
) e nel 2

0
2

0
 (1

2
%

).

Il p
assag

g
io

 alla m
o

to
rizzazio

ne ib
rid

a o
 elettrica p

uò
 avvenire attraverso

 g
rad

i d
iff

erenti 
d

i auto
no

m
ia d

el m
o

to
re elettrico

: m
o

to
rizzazio

ne ib
rid

a m
ild

 e full (ib
rid

o
 no

n p
lug

-in: 
H

E
V

); m
o

to
rizzazio

ne ib
rid

a p
lug

-in (P
H

E
V

); m
o

to
rizzazio

ne elettrica co
n auto

no
m

ia 
estesa (auto

 elettriche E
R

E
V

, E
xtend

ed
- R

ang
e E

lectric V
ehicles); m

o
to

rizzazio
ne p

uro
 

elettrico
 (B

E
V

 - B
attery E

lectric V
ehicle). L’elettrificazio

ne d
ella m

o
b

ilità, ino
ltre, è un 

p
ro

cesso
 am

p
io, in co

ntinua e rap
id

a evo
luzio

ne: co
strutto

ri e fo
rnito

ri d
i co

m
p

o
nenti 

so
no

 alla co
stante ricerca d

i so
luzio

ni inno
vative che rid

ucano
 i co

nsum
i e le em

issio
ni 

no
cive e clim

alteranti e al co
ntem

p
o

 aum
entino

 le p
restazio

ni d
ei veico

li. L’auto
 d

i 
d

o
m

ani avrà sem
p

re p
iù b

iso
g

no
 d

i energ
ia p

er le m
o

ltep
lici funzio

ni che p
o

trà svo
lg

ere 
(d

isp
o

sitivi d
i assistenza alla g

uid
a, info

tainm
ent, p

o
w

ertrain ib
rid

i o
 elettrici, etc.) e g

li 
im

p
ianti elettrici evo

lveranno
 p

resum
ib

ilm
ente d

ag
li attuali 1

2
 V

o
lt ai 4

8
 V

o
lt – so

luzio
ne 

intellig
ente e p

o
co

 co
sto

sa p
er co

nsum
are d

i m
eno

 e avere m
ig

lio
ri p

restazio
ni – g

ià 
p

resenti al m
o

m
ento

 p
erlo

p
iù su auto

 ad
 alte p

restazio
ni. L’installazio

ne d
i un im

p
ianto

 
elettrico

 a 4
8

 V
o

lt è m
eno

 co
sto

sa risp
etto

 ad
 un sistem

a ib
rid

o
 o

 ad
 un p

o
w

ertrain 
ib

rid
o

 p
lug

-in o
 to

talm
ente elettrico

 e, g
razie ad

 esso, è p
o

ssib
ile integ

rare nelle vetture 
nuo

vi co
m

p
o

nenti elettrici co
m

e p
icco

li g
enerato

ri ag
g

iuntivi, turb
o

co
m

p
resso

ri e 
sistem

i d
i recup

ero
 d

ell’energ
ia, energ

ia che p
o

i si trasfo
rm

a in m
ag

g
io

re p
o

tenza, m
ino

ri 
co

nsum
i e m

ino
ri em

issio
ni (si p

arla d
i circa il 1

5
%

 in m
eno

). In casa FC
A

, q
uesto

 schem
a 

elettrico
 ha d

eb
uttato

 sui nuo
vi m

o
d

elli J
eep

 W
rang

ler e R
am

 1
5

0
0

.

S
eco

nd
o

 un recente rep
o

rt p
ub

b
licato

 d
al N

ew
 Yo

rk T
im

es, un sistem
a m

ild
-hyb

rid
 co

n 
im

p
ianto

 elettrico
 a 4

8
 V

o
lt o

ff
re il 7

0
%

 d
ei b

enefici d
i un’auto

 full-hyb
rid

 a fro
nte d

i un 
co

sto
 inferio

re d
el 3

0
%

. N
ei p

ro
ssim

i anni, p
arallelam

ente all’esp
ansio

ne d
i vetture ib

rid
e 

ed
 elettriche (svilup

p
ate so

p
rattutto

 nei seg
m

enti p
iù alti d

el m
ercato

), le auto
 

“m
ainstream

” ved
ranno

 q
uind

i neg
li im

p
ianti elettrici a 4

8
 V

o
lt una so

luzio
ne m

o
lto

 d
iff

usa. 
L’elettrificazio

ne d
ei veico

li rap
p

resenta q
uind

i un’interessante o
p

p
o

rtunità p
er tutta la 

filiera italiana d
ella co

m
p

o
nentistica, che, nel co

rso
 d

eg
li anni, ha d

im
o

strato
 d

i stare al 
p

asso
 co

n l’evo
luzio

ne g
lo

b
ale d

el setto
re auto

m
o

tive, p
untand

o
 sulla flessib

ilità e 
d

iversificand
o

 sia la p
ro

d
uzio

ne che il p
ro

p
rio

 p
o

rtafo
g

lio
 clienti. S

icuram
ente, il p

ro
cesso

 
d

i trasfo
rm

azio
ne o

g
g

i in atto
 richied

e un im
p

eg
no

 im
p

o
rtante d

a p
arte d

elle aziend
e, 

chiam
ate a investire co

n m
ag

g
io

r co
ntinuità in ricerca e svilup

p
o, in fo

rm
azio

ne e in 
co

m
p

etenze. U
n im

p
eg

no
 che necessita, in m

aniera co
m

p
lem

entare, d
i una p

o
litica 

ind
ustriale ad

eg
uata d

i so
steg

no
 ai setto

ri p
ro

d
uttivi d

el no
stro

 P
aese, p

er co
m

p
etere alla 

p
ari co

n i nuo
vi p

layer che si aff
acciano

 sul m
ercato. U

na p
o

litica ind
ustriale che teng

a 
co

nto
 d

el p
rincip

io
 d

i neutralità tecno
lo

g
ica e che sia in g

rad
o

 d
i g

arantire una transizio
ne 

eq
uilib

rata verso
 l’elettrificazio

ne. A
lcune no

stre aziend
e d

ella co
m

p
o

nentistica, 
p

ro
b

ab
ilm

ente, si tro
veranno

 anche ad
 ap

rire nuo
ve d

ivisio
ni p

er svilup
p

are sp
ecifici 

co
m

p
o

nenti e sistem
i o

p
p

ure, m
ag

ari, p
er p

enetrare il b
usiness d

ei sistem
i d

i ricarica. G
ià 

o
g

g
i, un’aziend

a su d
ue p

artecip
a a p

ro
g

etti d
i svilup

p
o

 d
i tecno

lo
g

ie g
reen e il 1

8
,4

%
 

o
p

era su p
o

w
ertrain elettrico, ib

rid
o

 o
 fuel cell 4

1.

C
ertam

ente, la p
o

ssib
ilità d

i usufruire d
i una rete d

i ricarica cap
illare è uno

 d
eg

li 
elem

enti che, sup
erate le criticità attuali d

o
vute ai co

sti e alle tecno
lo

g
ie, p

o
trà 

m
ag

g
io

rm
ente favo

rire la d
iff

usio
ne d

i veico
li elettrici. Il p

unto
 d

i svo
lta avverrà q

uand
o

 il 
p

rezzo
 d

elle auto
 elettriche sarà eq

uivalente a q
uello

 d
elle auto

 a co
m

b
ustio

ne interna. 
P

ur crescend
o

 la d
o

m
and

a d
i auto

 elettriche e ib
rid

e nel p
ro

ssim
o

 d
ecennio, l’im

p
atto

 
sul p

arco
 circo

lante sarà anco
ra m

o
lto

 esig
uo. A

d
 o

g
g

i, i vantag
g

i d
ell’auto

 elettrica nel 
no

stro
 P

aese si co
ncretizzano

 in: co
nsum

i inferio
ri risp

etto
 ai carb

uranti trad
izio

nali; 
2

0
%

 in m
eno

 d
i p

rem
io

 co
n alcune co

m
p

ag
nie assicurative; accesso

 senza lim
iti alle Z

T
L 

in m
o

lte città italiane e p
archeg

g
io

 g
ratuito

 sulle strisce b
lu; esenzio

ne d
al p

ag
am

ento
 

d
ella tassa d

i circo
lazio

ne p
er 5

 anni; rid
uzio

ne d
ell’inq

uinam
ento

 acustico
 e 

azzeram
ento

 d
elle em

issio
ni d

i C
O

2  allo
 scarico. 

A
ttualm

ente, no
n so

no
 p

revisti incentivi p
ub

b
lici statali all’acq

uisto
 d

i un’auto
 elettrica, 

m
a esisto

no
 iniziative co

m
e q

uella d
ella P

ro
vincia d

i B
o

lzano
 che, d

a settem
b

re 2
0

1
7

, 
ero

g
a co

ntrib
uti all’acq

uisto
 a so

g
g

etti p
ub

b
lici e p

rivati. Intanto, E
N

E
L

 ha co
m

unicato
 

che realizzerà una rete d
i ricarica cap

illare, fo
rm

ata d
a co

lo
nnine Q

uick (2
2

kW
) nelle 

aree urb
ane, Fast (5

0
 kW

) e U
ltra Fast (fino

 a 3
5

0
 kW

) in q
uelle extraurb

ane. C
irca l’8

0
%

 
d

elle stazio
ni d

i ricarica sarà installato
 nelle zo

ne urb
ane e il restante 2

0
%

 in q
uelle 

extraurb
ane e nelle auto

strad
e a co

p
ertura nazio

nale, p
er g

arantire g
li sp

o
stam

enti 
d

i m
ed

io
 e lung

o
 rag

g
io. U

n p
erco

rso
 che si co

ncretizzerà anche attraverso
 il p

ro
g

etto
 

E
V

A
+

 (E
lectric V

ehicles A
rteries), co

finanziato
 d

alla C
o

m
m

issio
ne U

E
, che p

reved
e, 

in p
artico

lare, l’installazio
ne d

i 1
8

0
 p

unti d
i ricarica lung

o
 i co

rrid
o

i auto
strad

ali italiani.

3
8

  D
ep

loym
ent A

lternative 
Fuel Infrastructure, recep

ita 
nel no

stro
 o

rd
inam

ento
 co

n il 
D

.lg
s n. 2

5
7

/2
0

1
6

, che in 
o

sseq
uio

 ai p
rincip

i d
ella 

neutralità tecno
lo

g
ica e d

i 
g

rad
ualit

, d
elinea p

er la 
p

rim
a vo

lta un q
uad

ro
 

co
m

une d
i m

isure fi
nalizzate 

alla realizzazio
ne d

i 
infrastrutture p

er i 
co

m
b

ustib
ili alternativi, 

co
m

p
resi i req

uisiti m
inim

i 
p

er la co
struzio

ne, ovvero
 d

ei 
p

unti d
i ricarica p

er veico
li 

elettrici e d
ei p

unti d
i 

rifo
rnim

ento
 d

i g
as naturale 

G
N

L e G
N

, G
P

L, b
io

m
etano

 
e id

ro
g

eno, d
a attuarsi 

m
ed

iante q
uad

ri strateg
ici 

nazio
nali

3
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  B
E

V
 (B

attery E
lectric 

ehicles
, P

 Ib
rid

i 
p

lug
-in

, 
tend

ed
 R

ang
e 

(M
o

to
rizzazio

ne elettrica co
n 

auto
no

m
ia estesa) e Fuel C

ell 
(FC

E
V

)

4
0

  
, P

, 
R

 e F
 

4
1

  Fo
nte: O

sservato
rio

 sulla 
co

m
p

o
nentistica auto

m
o

tive 
italiana 

 
d

. 2
0

1
7

, realizzato
 

d
alla C

am
era d

i co
m

m
ercio

 d
i 

o
rino, d

a A
N

FIA
 

(A
sso

ciazio
ne N

azio
nale 

Filiera Ind
ustria 

A
uto

m
o

b
ilistica

, d
al 

A
I 

(C
enter fo

r A
uto

m
o

tive &
 

M
o

b
ility Innovatio

n) 
d

ell’U
niversità C

a’ Fo
scari d

i 
enezia, co

n la 
p

artecip
azio

ne d
ell’U

niversità 
d

i 
o

d
ena e R

eg
g

io
 

m
ilia, 

d
ell’

niversit
 d

i S
alerno, e 

d
ell’IR

S
-IR

C
R

E
S
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Il p
rim

ato
 italiano

 nel m
ercato

 d
elle auto

  
ad

 alim
entazio

ne alternativa ha p
erm

esso
  

al no
stro

 P
aese d

i d
iventare, in m

ateria  
d

i em
issio

ni d
elle vetture, uno

 d
ei P

aesi  
p

iù virtuo
si d

ell’U
nio

ne euro
p

ea

Il no
stro

 P
aese ha un p

arco
 circo

lante  
d

i circa 9
2

7
.0

0
0

 auto
 a m

etano
 e 2

,3
 m

ilio
ni 

d
i auto

 a G
P

L. L’Italia ha la p
iù am

p
ia rete 

d
istrib

utiva in E
uro

p
a. U

n’auto
 a trazio

ne 
alternativa su q

uattro
 d

el m
ercato

 euro
p

eo
  

è im
m

atrico
lata in Italia
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P
er tutti i p

iù g
rand

i co
strutto

ri euro
p

ei e m
o

nd
iali, senza d

ub
b

io, la svo
lta verso

 
l’elettrificazio

ne d
ell’auto

 è g
ià co

m
inciata d

a alcuni anni. Tra i p
iù recenti annunci, ci so

no
 

i 9
 m

iliard
i d

i euro
 d

i investim
enti sull’elettrificazio

ne p
revisti d

a FC
A

 nei p
ro

ssim
i 5

 anni, 
m

entre Fo
rd

 ha d
ichiarato

 che entro
 il 2

0
2

2
 p

reved
e d

i lanciare 1
3

 nuo
vi veico

li 
elettrificati. Il G

rup
p

o
 V

o
lksw

ag
en

 ha un p
iano

 d
a 3

4
 m

iliard
i d

i E
uro

 d
i investim

enti p
er lo

 
svilup

p
o

 d
elle auto

 elettriche, d
ella g

uid
a auto

no
m

a e d
ei servizi d

i m
o

b
ilità nei p

ro
ssim

i 
4

 anni, g
rup

p
o

 che inizierà a p
ro

d
urre auto

 elettriche in 1
2

 im
p

ianti entro
 i p

ro
ssim

i d
ue 

anni, che d
iventeranno

 1
6

 nel 2
0

2
2

. Il 2
5

%
 d

elle nuo
ve auto

 d
o

vreb
b

e essere 
co

m
p

letam
ente elettrificato

 nel 2
0

2
5

 e alm
eno

 una versio
ne d

i o
g

ni m
o

d
ello

 sarà 
elettrica o

 ib
rid

a. V
o

lvo
, d

o
p

o
 l’annuncio

 d
i vo

ler elettrificare la p
ro

p
ria g

am
m

a co
n 

m
o

d
elli elettrici, ib

rid
i e m

ild
-hyb

rid
, ha annunciato

 che la p
rim

a auto
 ad

 em
issio

ni zero
 

arriverà nel 2
0

1
9

. A
nche il G

rup
p

o
 H

yund
ai e 

ia p
reved

e il lancio
 d

i 3
1

 m
o

d
elli a b

asso
 

im
p

atto
 am

b
ientale a p

artire d
al 2

0
2

0
 (tutte le p

rincip
ali alim

entazio
ni alternative: 

elettrica, ib
rid

a, ib
rid

a p
lug

-in e id
ro

g
eno, co

n un allarg
am

ento
 d

ell’o
ff

erta d
i ib

rid
e).

L
a fi

liera n
azio

nale
R

ig
uard

o
 alle trasfo

rm
azio

ni d
i cui si è accennato, la no

stra filiera è p
resente sui 

p
rincip

ali fro
nti d

ell’inno
vazio

ne.
A

d
 esem

p
io, co

m
e si p

rep
arano

 le aziend
e italiane a racco

g
liere la sfid

a d
ell’elettrico? 

La to
rinese B

LU
T

E
C

, m
archio

 nato
 nel 2

0
1

4
 all’interno

 d
el G

rup
p

o
 M

E
T

E
C

-S
to

la, 
ha svilup

p
ato

 in q
uesto

 am
b

ito
 d

ue sig
nificativi p

ro
g

etti nell’ultim
o

 anno. Innanzitutto, 
il p

ro
g

etto
 d

i elettrificazio
ne d

el D
o

b
lò

 p
er co

nto
 d

i FC
A

, nato
 d

alla la necessità, p
er 

i p
icco

li veico
li co

m
m

erciali, d
i avere in g

am
m

a una m
o

to
rizzazio

ne elettrica p
er p

o
ter 

entrare lib
eram

ente nei centri sto
rici ed

 eff
ettuare le co

nseg
ne. Il D

o
b

lò, co
struito

 in uno
 

stab
ilim

ento
 turco

 d
el g

rup
p

o
 Fiat, verrà inviato

 nello
 stab

ilim
ento

 d
i Term

ini Im
erese 

(P
alerm

o
) p

er essere trasfo
rm

ato
 co

n l’inserim
ento

 d
el p

o
w

ertrain elettrico. Q
uesti 

D
o

b
lò

 avranno
 un’auto

no
m

ia d
i 1

5
0

 chilo
m

etri e saranno
 su m

isura p
er il trasp

o
rto

 a 
em

issio
ni zero

 d
i m

erci nelle città, q
uind

i p
er il co

sid
d

etto
 ultim

o
 m

ig
lio. Il seco

nd
o

 
p

ro
g

etto
 rig

uard
a lo

 svilup
p

o
 d

i un veico
lo

 a tre ruo
te elettrico

: 3
-IO

N
. S

i tratta d
i un 

e-carg
o

 co
ncep

ito
 p

er le co
nseg

ne d
o

o
r to

 d
o

o
r ad

 im
p

atto
 am

b
ientale zero

 che verrà 
p

ro
d

o
tto

 d
a inizio

 2
0

1
9

 nell’am
b

ito
 d

i una co
m

m
essa d

i P
o

ste Italiane
, sem

p
re nello

 
stab

ilim
ento

 d
i Term

ini. L’auto
no

m
ia è d

i 5
0

 K
m

, la velo
cità m

assim
a rag

g
iung

ib
ile è d

i 4
5

 
K

m
/h, m

entre i tem
p

i d
i ricarica d

ella b
atteria ag

li io
ni d

i litio
 so

no
 d

i 5
 o

re.
 R

icerca e svilup
p

o
 in cam

p
o

 g
reen, co

n un fo
cus sul m

ig
lio

ram
ento

 d
el p

ro
d

o
tto

 elettrico
 

in am
b

ito
 d

i p
restazio

ni e auto
no

m
ia, co

ntrad
d

isting
uo

no
 C

T
E

, uno
 d

ei p
iù g

rand
i g

rup
p

i 
euro

p
ei nel co

m
p

arto
 d

el so
llevam

ento
 e d

ella m
o

vim
entazio

ne d
i m

ateriali e p
erso

ne. 
N

el 2
0

1
6

, l’aziend
a ha p

resentato
 al m

ercato
 internazio

nale un inno
vativo

 m
o

d
ello

 d
i 

p
iattafo

rm
a aerea auto

carrata co
n funzio

nam
ento

 a b
atteria: C

T
E

 B
-LIF

T
 1

7
E

 – 
co

ncep
ito

 co
m

e so
luzio

ne id
eale p

er lavo
rare in sp

azi interni, o
p

p
ure d

o
ve l’utilizzo

 d
i 

m
o

to
ri term

ici o
 la rum

o
ro

sità so
no

 vietati. C
T

E
 B

-LIF
T

 1
7

E
 vanta un p

acco
 b

atterie A
G

M
 

co
n p

iù d
i 6

.0
0

0
 W

h che g
arantisco

no
 o

ltre 2
 o

re co
ntinuative d

i lavo
ro

 e co
nsento

no
 

la co
p

ertura d
i una g

io
rnata lavo

rativa stand
ard

 (si ricaricano
 tram

ite rete elettrica al 

m
assim

o
 in 8

 o
re). Q

uesto
 m

o
d

ello
 ha ricevuto

 d
ue im

p
o

rtanti rico
no

scim
enti: il p

rem
io

 
“S

aie Inno
vatio

n, verso
 im

p
atto

 zero
” d

i S
A

IE
 2

0
1

6
 e, p

iù recentem
ente, il p

rem
io

 
“P

iattafo
rm

a auto
carrata d

ell’anno
” ag

li IA
PA

 A
w

ard
s 2

0
1

7
. N

ella g
am

m
a d

i p
iattafo

rm
e 

aeree cing
o

late d
ell’aziend

a so
no

 ino
ltre p

resenti d
ue m

o
d

elli d
i d

iversa altezza d
i lavo

ro
 

co
n b

atteria al litio
: C

T
E

 T
R

A
C

C
E

S
S

 1
7

0
 E

 e C
T

E
 T

R
A

C
C

E
S

S
 2

3
0

 E
, entram

b
i d

estinati 
ad

 un utilizzo
 nel verd

e. O
ltre all’elettrificazio

ne, C
T

E
 p

ro
p

o
ne anche l’utilizzo

 d
i 

lub
rificanti id

raulici b
io

 p
er le sue p

iattafo
rm

e. A
 seg

uito
 d

ell’ultim
o

 ag
g

io
rnam

ento
 d

el 
C

o
d

ice d
eg

li ap
p

alti e d
ell’intro

d
uzio

ne d
ei nuo

vi C
riteri A

m
b

ientali M
inim

i (C
A

M
) p

er 
la co

struzio
ne e ristrutturazio

ne d
i ed

ifici, so
no

 infatti d
ivenuti o

b
b

lig
ato

ri alcuni req
uisiti 

energ
etici ed

 am
b

ientali, tra i q
uali l’uso

 d
i lub

rificanti che co
ntrib

uiscano
 alla rid

uzio
ne 

d
elle em

issio
ni d

i C
O

2  e alla rid
uzio

ne d
ei rifiuti p

ro
d

o
tti p

er tutte le m
acchine d

a 
cantiere. C

T
E

, in m
erito

 ai lub
rificanti b

io, co
llab

o
ra, ino

ltre, co
n l’aziend

a svizzera P
ano

lin, 
p

ro
p

o
nend

o
 ai suo

i clienti il p
rim

o
 riem

p
im

ento
 co

n il fluid
o

 id
raulico

 eco
lo

g
ico

 PA
N

O
LIN

 
H

LP
 S

Y
N

T
H

 E
 su tutta la sua g

am
m

a d
i p

iattafo
rm

e aeree. L’utilizzo
 d

i un fluid
o

 id
raulico

 
b

io
d

eg
rad

ab
ile interam

ente sintetico
 e a b

ase d
i esteri saturi, g

arantisce sia il risp
etto

 
d

ei p
iù string

enti p
aram

etri am
b

ientali che im
p

o
rtanti vantag

g
i tecnici. PA

N
O

LIN
 H

LP
 

S
Y

N
T

H
 E

 è in p
o

ssesso
 d

i E
co

lab
el euro

p
eo, il m

archio
 d

i q
ualità eco

lo
g

ica d
ell’U

nio
ne 

E
uro

p
ea, una d

elle p
iù affi

d
ab

ili certificazio
ni am

b
ientali d

i p
ro

d
o

tto. Le sue 
caratteristiche p

erm
etto

no
 d

i rid
urre d

rasticam
ente i rischi d

i d
anni am

b
ientali in caso

 
d

i sversam
ento

 accid
entale e, co

n, essi i relativi co
sti d

i rip
ristino.

L’aum
ento

 d
ella richiesta d

i m
acchine co

n alim
entazio

ne ib
rid

a ha sp
into

 anche M
ultitel 

P
ag

liero
, aziend

a attiva nella p
ro

d
uzio

ne d
i p

iattafo
rm

e d
i lavo

ro
 elevab

ili (P
LE

), 
ad

 am
p

liare il num
ero

 d
i m

o
d

elli d
ella linea d

i p
ro

d
uzio

ne “H
yb

rid
” p

er il funzio
nam

ento
 a 

b
atterie ricaricab

ili d
ella so

vrastruttura e ad
 intro

d
urre la p

o
ssib

ilità d
i utilizzo

 d
i b

atterie 
al litio. In q

uest’o
ttica, si seg

nala il nuo
vo

 1
6

0
 H

yb
rid

 – p
resentato

 all’Interm
at 2

0
1

8
 d

i 
P

arig
i – m

o
d

ello
 che fa p

arte d
ella g

am
m

a d
i p

iattafo
rm

e che il C
o

strutto
re p

iem
o

ntese 
allestisce sui veico

li d
a 3

,5
 t d

i M
T

T. La nuo
va p

iattafo
rm

a è eq
uip

ag
g

iata co
n un sistem

a 
a d

o
p

p
ia alim

entazio
ne: d

a una p
arte un m

o
to

re a co
m

b
ustio

ne interna, che alim
enta 

no
n so

lo
 il veico

lo
 m

a anche la p
resa d

i fo
rza, a cui si affi

anca il m
o

to
re elettrico, 

alim
entato

 d
a b

atterie ind
ip

end
enti, in g

rad
o

 d
i ricaricarsi d

urante i p
erco

rsi d
i 

trasferim
ento

 d
ella p

iattafo
rm

a d
a un cantiere all’altro, g

razie a un seco
nd

o
 alternato

re 
installato

 sul m
ezzo, o

p
p

ure m
ed

iante l’allacciam
ento

 a rete elettrica (b
astano

 2
3

0
 V

). 
Il m

o
to

re elettrico
 entra in funzio

ne d
urante l’utilizzo

 d
ella p

iattafo
rm

a, co
nsentend

o
 lo

 
sp

eg
nim

ento
 d

el m
o

to
re end

o
term

ico
 p

er risp
arm

iare carb
urante e rend

end
o

 il 
funzio

nam
ento

 d
ella p

iattafo
rm

a estrem
am

ente silenzio
so. Q

ueste caratteristiche fanno
 

d
ella 1

6
0

 H
yb

rid
 la P

LE
 id

eale p
er i lavo

ri in città e in no
tturna.

In tem
a d

i nuo
ve tecno

lo
g

ie p
er il futuro

 d
ella m

o
b

ilità urb
ana, invece, si d

isting
ue, 

attraverso
 la p

artecip
azio

ne attiva al p
ro

g
etto

 S
ilverS

tream
, la p

iem
o

ntese M
T

M
 - B

R
C

, 
so

cietà italiana lead
er nella p

ro
d

uzio
ne e co

m
m

ercializzazio
ne d

i co
m

p
o

nenti ed
 im

p
ianti 

a g
as m

etano
 e G

P
L p

er auto
trazio

ne. S
ilvestream

 fa p
arte d

el cluster d
ei p

ro
g

etti 
H

O
R

IZO
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2
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icati al veico
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nato
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 d
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0
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5
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aff
ro

nta le sfid
e asso

ciate a una m
o

b
ilità so

stenib
ile ed

 eco
no

m
ica p

er la crescita e 
l’invecchiam

ento
 d

ella p
o

p
o

lazio
ne nelle città euro

p
ee co

ng
estio

nate d
al traffi

co
 e co

n 
p

o
chi sp

azi p
er il p

archeg
g

io
 d

ei veico
li. C

o
m

b
inand

o
 i co

ncetti erg
o

no
m

ici co
ncep

iti 
p

er g
li anziani e le tecno

lo
g

ie auto
m

o
b

ilistiche p
iù avanzate, che so

no
 silenzio

se, p
ulite, 

energ
eticam

ente effi
cienti e sicure, si p

o
ne l’o

b
iettivo

 d
i svilup

p
are un p

ro
to

tip
o

 d
i 

veico
lo

 elettrico
 (q

uad
riciclo

 d
i categ

o
ria L6

) d
i nuo

va co
ncezio

ne, leg
g

ero
 ed

 
eco

no
m

icam
ente accessib

ile, co
struito

 into
rno

 ai b
iso

g
ni d

i un’utenza sp
ecifica: un 

veico
lo

 che sfrutta il m
o

to
re elettrico

 d
i b

o
rd

o
 anche p

er so
llevare e ab

b
assare i sed

ili 
(co

n sed
uta ro

tante p
er facilitare l’accesso

 al veico
lo

) e il p
iano

 d
i carico

 p
o

sterio
re, p

er 
aiutare chi ha p

ro
b

lem
i d

i m
o

b
ilità rid

o
tta a salire e scend

ere d
al m

ezzo
 e a fare la sp

esa. 
M

T
M

 - B
R

C
 è co

invo
lta p

er la p
arte d

i d
esig

n e realizzazio
ne d

el p
ro

to
tip

o, il cui stato
 d

i 
avanzam

ento
 è stato

 p
resentato

 d
al p

artenariato
 d

i p
ro

g
etto
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lio

 2
0
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 al P
o

litecnico
 

d
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rino, nell’am
b

ito
 d

i E
C

A
2

0
3
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2. Il p
ro

g
etto

 si co
ncentra sullo

 svilup
p

o
 d

i un set 
co

m
p

leto
 d

i tecno
lo

g
ie che co

p
ro

no
 l’intero

 veico
lo, g

uid
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a un team

 d
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erti nel 
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p
o

 d
elle scienze m

ed
ico

-co
g

nitive attraverso
 un ap

p
ro
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 to

p
-d

o
w

n, e che sarà 
integ

rato
 in un d

im
o

strato
re in esecuzio

ne in un am
b

iente d
i test realistico. A

 livello
 d

i 
so

luzio
ne p

ro
g

ettuale, il veico
lo

 è d
o

tato
 d

i q
uattro

 ang
o

li attivi ind
ip

end
enti b

asati sulla 
tecno

lo
g

ia d
elle ruo

te m
o

trici al fine d
i g

arantire una m
ag

g
io

re g
uid

ab
ilità nella m

issio
ne 

urb
ana (m

ano
vre d

i p
archeg

g
io, stab

ilità d
el veico

lo, effi
cienza d

ella frenata). Inno
vative 

anche le so
luzio

ni H
M

I (H
um
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achine Interface), b

asate sul rico
no

scim
ento

 g
estuale 

anziché “to
uch” co

m
e q

uelle attuali – il g
uid

ato
re, m

ed
iante un sem

p
lice m

o
vim

ento
 

o
nd

ulato
rio

 d
ella m

ano, co
ntro

llerà l’im
p

ianto
 d

i clim
atizzazio

ne o
 la rad

io
 – ab

ilitate d
ai 

p
iù avanzati sistem

i intellig
enti d

i m
icro

elettro
nica.

La transizio
ne all’elettro

m
o

b
ilità è un tem
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b
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b
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er 
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o
rto
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eri E
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o
m
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 d
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m

o
d
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 veico
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 d
a tem

p
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eg
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ne 

E
m

ilia-R
o
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o
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etro
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o
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o
lo

g
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m

m
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d
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na d
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ilità am
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ientale, d
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m
o
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g

io
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o
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vi b
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M
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o
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 d
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2
 m
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o
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uro
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ro

d
o

tti d
a Ind

ustria 
Italiana A

uto
b

us. Tp
er ha ino

ltre co
ncluso

 recentem
ente le p

ro
ced

ure d
ella p

rim
a g

ara 
b

and
ita in E

uro
p

a p
er b

us co
struiti p

er l’uso
 esclusivo

 d
i LN

G
 (Liq

uefied
 N

atural G
as - 

m
etano

 liq
uefatto

) co
m

e carb
urante, m

ezzi che and
ranno

 ad
 am

p
liare la flo

tta alim
entata a 

g
as naturale d

ell’aziend
a, g

ià o
g

g
i tra le p

rim
e realtà italiane p

er num
ero

 d
i b

us a m
etano
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m
p

resso, co
n i suo
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6
 b

us C
N

G
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o
m

p
ressed
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atural G

as). La fo
rnitura è stata 

ag
g

iud
icata ad
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ustria Italiana A

uto
b

us: i p
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i 4
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 inno
vativi b
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G

 d
i Tp

er entreranno
 

in servizio
 d

all’inizio
 d
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0

1
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as naturale liq

uefatto
 farà, in q

uesto
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o
d
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resso
 

anche nel cam
p

o
 d
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o

b
ilità p

ub
b

lica in Italia, d
o

p
o

 un p
iù che lusing

hiero
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rd
io

 nel 
m

o
nd

o
 d

el trasp
o

rto
 p

esante d
elle m

erci, d
o

ve q
uesta tecno

lo
g

ia fa g
ià seg

nare risultati d
i 

g
rand

e rilievo
 su auto

carri e auto
treni in term

ini d
i eco

no
m

icità, d
i p

raticità d
i rifo

rnim
ento

 
e d
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no
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ia d

i servizio
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enti che ne hanno
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ià d
ecretato

 il successo
 e l’attenzio

ne 
d

i g
rand

i C
o

strutto
ri d

el setto
re. 
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nche R
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p
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b
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cietà lead

er nella p
ro

g
ettazio

ne e p
ro
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uzio

ne d
i 

b
us elettrici e ad
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 in q
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arrivati in casa, l’E
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ano
 d
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etri co
n p
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rm
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assata e p

o
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 p
er 

d
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struito

 p
er funzio

nare a zero
 em

issio
ni nelle strad

e p
iù strette d
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rici. P
uò

 trasp
o

rtare fino
 a 3

4
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g

eri, d
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o
nend

o
 d

i g
rand

e m
aneg

g
evo
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i 

un’o
ttim
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ia, d
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0
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re, p
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 d
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tutto
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rno
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 d
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o
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0
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a d
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ne elettrica 
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0
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kw
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o
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a d
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cità m
assim

a d
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 d
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llettivo
 d
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 d
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b

iente ed
 energ

ia, d
ei p
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ne d
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o
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0
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”, fiera euro
p

ea d
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o
b

ilità d
i 

P
arig

i. O
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anizzati co
n il p
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cinio

 d
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inistero
 d

ella Transizio
ne Inclusiva ed

 E
co

lo
g

ica 
francese, q

uesti rico
no

scim
enti p

rem
iano

 le im
p

rese euro
p

ee m
ag

g
io

rm
ente im

p
eg

nate 
nello

 svilup
p

o
 d

i nuo
vi p

ro
d

o
tti e servizi d

ed
icati al trasp

o
rto

 p
ub

b
lico. IV

E
C

O
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U
S

 ha 
vinto

 g
razie alla p

io
nieristica g

am
m

a d
i auto

b
us elettrici U

rb
anw

ay e C
realis, in g

rad
o

 d
i 

co
m

b
inare linee d

i alim
entazio

ne aeree b
ifilari co

n l’ap
p

ro
vvig

io
nam

ento
 energ

etico
 a 

b
atteria. La tecno

lo
g

ia d
ei filo

b
us IV

E
C

O
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U
S

 e co
nsente d

i fo
rnire m

o
b

ilità a em
issio

ni 
zero

 neg
li am

b
ienti urb

ani. Q
uesta tip

o
lo

g
ia d

i veico
li, id

eale nelle città d
alla to

p
o

g
rafia 

co
m

p
lessa, g

arantisce p
restazio

ni eccellenti in co
llina, salvag

uard
and

o
 al co

ntem
p

o
 la 

vita utile d
ella b

atteria e il co
m

fo
rt d

ella clim
atizzazio

ne interna. L’intervallo
 d

i 
funzio

nam
ento

 viene m
assim

izzato, d
al m

o
m

ento
 che le b

atterie d
ei veico

li si ricaricano
 

auto
m

aticam
ente q

uand
o

 si tro
vano

 su strad
e co

n linee elettriche aeree, utilizzand
o

 le 
co

sid
d

ette “ricariche d
i o

p
p

o
rtunità”, che elim

inano
 i tem

p
i m

o
rti. I filo

b
us so

no, ino
ltre, 

in g
rad

o
 d

i m
uo

versi a b
atteria p

er il 2
5

%
-4

0
%

 d
el p

erco
rso, il che ne g

arantisce il 
funzio

nam
ento

 anche in sezio
ni sp

ro
vviste d

i linee elettriche so
sp

ese. O
ltre 8

0
0

 filo
b

us 
p

ro
g

ettati e p
ro

d
o

tti d
a IV

E
C

O
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U
S

 so
no

 g
ià all’o

p
era sulle strad

e euro
p

ee. Ino
ltre, il 

filo
b

us Iveco
 C

realis 1
8

m
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o
tio

n-C
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ing
 sarà p
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 nella categ
o

ria “U
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an” d
el 

S
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le B
us A

w
ard
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0

1
9

.

Tra le inno
vazio

ni leg
ate alla tecno

lo
g

ia d
iesel p

er i veico
li co

m
m

erciali, invece, vale la 
p

ena d
i citare la no

vità p
resentata d

a Fluid
-o

-Tech
 ed

 E
ltek all’IA

A
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o
m
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ercial V

ehicles 
d
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ver a settem
b
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0
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. Le d
ue realtà, la p

rim
a m

ilanese e la seco
nd

a 
alessand

rina, entram
b

e im
p

eg
nate nella ricerca, p

ro
g

ettazio
ne, svilup

p
o

 e p
ro

d
uzio

ne d
i 

sistem
i avanzati p

er la rid
uzio

ne d
elle em

issio
ni d

ei veico
li co

m
m

erciali, in co
nfo

rm
ità 

alla nuo
va leg

islazio
ne, hanno

 sig
lato

 una p
artnership

 p
er d

ar vita a un d
elivery m

o
d

ule 
In-Tank integ

rato. S
i tratta d

i un’ap
p

licazio
ne d

ella tecno
lo

g
ia S

C
R

4
3 p

er i m
o

to
ri d

iesel 
d

o
tata d

i p
o

m
p

a a tre vie co
n valvo

la d
i riteg

no
 integ

rata, un inno
vativo

 sistem
a d

i 
riscald

am
ento

 P
TC

 in p
lastica integ

rato, term
o

m
etro, senso

re d
i p

ressio
ne, senso

re d
i 

livello, senso
re d

i q
ualità d

el fluid
o

 e filtro
 d

i sistem
a. L’integ

razio
ne d

i co
m

p
o

nenti 

4
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   W
o

rksho
p

 d
ed

icato
 al 

co
nfro

nto
 e all’interazio

ne 
d

iretta tra esp
o

nenti d
el 

setto
re auto

m
o

tive e atto
ri 

istituzio
nali sui p

ro
ssim

i cicli 
evo

lutivi, g
ap

 e lim
iti d

elle 
tecno

lo
g

ie o
d

ierne, co
n 

l’intento
 d

i fare strad
a 

all’auto
m

o
b

ile elettrica, 
co

nnessa, auto
m

atizzata 
A

 p
er l’utente d

el 2
0

3
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  S
elective C

atalytic 
R
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uctio

n, sistem
a d

i 
p

o
st-trattam

ento
 d

ei g
as d

i 
scarico

 utilizzato
 d

a m
o

lti 
veico

li co
m

m
erciali e vetture 

d
iesel d

i seg
m

ento
 alto

 p
er 

o
ttem

p
erare ag
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ard

 
uro
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. Il sistem

a S
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necessita d

i un elem
ento

 che 
svo
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a la funzio

ne d
i 

rid
ucente chim

ico, q
uind

i 
utilizza un ad

d
itivo

 liq
uid

o
 

d
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m
inato
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d
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ntenere le 
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ni d
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ssid
i d
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all’avang
uard

ia e d
i esp

erienze a lung
o

 term
ine nell’U

rea D
elivery M

o
d

ule (U
D

M
) 

g
arantisce, p

er q
uesto

 p
ro

d
o

tto, p
restazio

ni d
i alto

 livello
 q

ualitativo
 e un no

tevo
le 

risp
arm

io
 eco

no
m

ico, sfruttand
o

 l’ulterio
re effi

cienza d
i un sistem

a d
i p

ro
d

uzio
ne 

sinerg
ico

 d
erivante d

alla p
artnership

 tra le d
ue im

p
rese.

A
ltre no

vità d
i p

ro
d

o
tto

 che hanno
 co

m
e co

m
une d

eno
m

inato
re la so

stenib
ilità 

am
b

ientale so
no

 q
uelle p

resentate d
a P

ininfarina d
urante l’ultim

o
 S

alo
ne d

i G
inevra. 

S
tiam

o
 p

arland
o

 d
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K
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T, G
ran Turism

o
 eleg

ante ed
 eco

so
stenib

ile svilup
p

ata p
er 

H
yb

rid
 K

inetic G
ro

up, e d
ella versio

ne m
arciante d
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p
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, che nacq

ue nel 2
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co

m
e co

ncep
t car ed

 è o
g

g
i una realtà d

estinata alla p
ro

d
uzio

ne in p
icco

la serie. La G
T

 
p

resenta la tecno
lo

g
ia d

’avang
uard

ia m
essa a p

unto
 d

a H
K

 p
er il sistem

a d
i trazio

ne, 
co

n b
atteria, m

o
to

ri elettrici, centralina d
i co

ntro
llo

 e rang
e extend

er. C
o

n H
2

 S
p

eed
, 

invece, il tem
a d

ella so
stenib

ilità am
b

ientale arriva sui circuiti d
a co

rsa. S
i tratta d

ella 
p

rim
a auto

 d
a p

ista a id
ro

g
eno

 realizzata in serie lim
itata, che verrà realizzata nell’atelier 

d
i C

am
b

iano. H
2

 S
p

eed
 sarà alim

entata d
alla rivo

luzio
naria tecno

lo
g

ia a id
ro

g
eno

 g
ià 

sp
erim

entata in p
ista in m

aniera co
nsistente d

a G
reenG

T, so
cietà franco

-svizzera che, 
d

al 2
0

0
8

, p
ro

g
etta, svilup

p
a e realizza sistem

i d
i p

ro
p

ulsio
ne p

uliti e so
stenib

ili. G
reenG

T
 

ha svilup
p

ato
 p

er la H
2

 S
p

eed
 una tecno

lo
g

ia ‘Full H
yd

ro
g

en P
o

w
er’, un p

o
tente g

rup
p

o
 

m
o

to
p

ro
p

ulso
re “elettrico

-id
ro

g
eno

” fuel cell. Il risultato
 è una vettura a zero
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issio

ni 
in g
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o

 d
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g
iung

ere una p
o
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assim

a d
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 cavalli rilasciand
o

 nell’atm
o

sfera 
so

lo
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o
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ueo. P
ininfarina sta ino

ltre svilup
p
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o

 p
er H

yb
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up

 
una p
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o
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o

 d
i alim
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m
a co

m
p

leta d
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co
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o
 la p
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rzo
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 verso

 la p
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tezio
ne d
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b

iente e lo
 

svilup
p

o
 d

i veico
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ia p
ulita. 
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b
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p
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 e all’o
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ne d
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b
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p
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r im
p
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b
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rincip
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 co
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rem
b

o
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p
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 d
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d

uzio
ne d
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o
to

 ed
 auto

 ad
 alte p

restazio
ni – è infatti attiva in d

iversi 
p

ro
g

etti d
i ricerca in q

uesto
 am

b
ito. A

 inizio
 2

0
1

8
, in seg

uito
 ag

li o
ttim

i risultati o
ttenuti 

co
n i p

reced
enti Lo

w
B

raS
ys e R

eb
rake, ha p

reso
 il via il p

ro
g

etto
 E

C
O

PA
D

S
, in 

co
llab

o
razio

ne co
n l’U

n
iversità d

i Tren
to

 e il K
T

H
 d

i S
to

cco
lm

a. L’o
b

iettivo
 d

i E
C

O
PA

D
S

 
è svilup

p
are nuo

ve p
astig

lie freno
 p

er veico
li strad

ali co
n m

ateriale d
’attrito

 p
rivo

 d
i ram

e 
(C

U
-Free), al fine d

i elim
inare la p

rincip
ale fo

nte d
i ram

e rilasciato
 nelle aree urb

ane; le 
nuo

ve p
astig

lie saranno
 certificate no

n so
lo

 p
er q

uanto
 rig

uard
a le p

restazio
ni, m

a anche 
l’em

issio
ne d

i p
artico

lato
 e un ciclo

 d
i riciclag

g
io

 co
m

p
leto. P

arallelam
ente, p

ro
seg

ue, 
p

er l’aziend
a, lo

 svilup
p

o
 d

el co
nso

lid
ato

 p
ro

g
etto

 LIB
R

A
, m

irato
 alla realizzazio

ne 
d

i p
astig

lie frenanti che utilizzino
 d

el m
ateriale co

m
p

o
sito

 (tip
icam

ente resina) al p
o

sto
 

d
ell’acciaio, assicurand

o
 vantag

g
i in term

ini d
i leg

g
erezza. U

n im
p

o
rtante co

ntrib
uto

 in 
m

ateria d
i Intellig

ent Transp
o

rtatio
n S

ystem
s (IT

S
) ed

 elettrificazio
ne veico

lo
 d

eriva, 
invece, d

al p
ro

g
etto

 E
V

C
1

0
0

0
, che riunisce d

ieci p
artecip

anti p
ro

venienti d
a am

b
ienti 

ind
ustriali e accad

em
ici p

er fo
rnire co

m
p

o
nenti inno

vativi che co
nsentano

 l’integ
razio

ne 

effi
ciente d

i sistem
i p

o
w

ertrain e chassis, anche co
n lo

 sco
p

o
 d

i favo
rire la p

ro
p

ensio
ne 

all’acq
uisto

 d
ei veico

li elettrici e la lo
ro

 d
iff

usio
ne nel m

ercato
 d

i larg
o

 co
nsum

o. D
ati 

i recenti p
ro

g
ressi relativi alla tecno

lo
g

ia d
ei m

o
to

ri in
-w

h
e

e
l e i co

nseg
uenti vantag

g
i 

in term
ini d

i sicurezza attiva e g
uid

ab
ilità, E

V
C

1
0

0
0

 si co
ncentrerà sui layo

ut d
i 

trasm
issio

ne, co
sì co

m
e su un sistem

a d
i p

ro
p

ulsio
ne integ

rato
 incentrato

 sulla ruo
ta. 

G
li stud

i in am
b

ito
 d

i salvag
uard

ia d
ell’am

b
iente, insiem

e al kno
w

-ho
w

 e alle esp
erienze 

acq
uisite neg

li ultim
i anni, so

no
 stati ap

p
licati d

a S
trep

arava – aziend
a lead

er nel setto
re 

p
er i co

m
p

o
nenti e i sistem

i p
o

w
ertrain, d

riveline, so
sp

ensio
ni e sistem

i m
o

to
re – ai nuo

vi 
p

ro
g

etti in fase d
i svilup

p
o

 p
er veico

li co
m

m
erciali leg

g
eri. S

i seg
nala, in p

artico
lare, la 

ricerca, svilup
p

ata tra il 2
0

1
4

 e il 2
0

1
7

, che ha p
o

rtato
 alla realizzazio

ne d
i un 

co
m

p
o

nente d
i sicurezza in leg

a d
i allum

inio
 (traversa so

sp
ensio

ni anterio
re p

er veico
li 

co
m

m
erciali leg

g
eri) che co

nsente una rid
uzio

ne p
eso

 d
i circa il 5

0
%

 risp
etto

 alla 
trad

izio
nale p

ro
d

uzio
ne in lam

iera d
i acciaio

 p
ieg

ata e sald
ata. Q

uesta esp
erienza è stata 

trasferita in un p
ro

g
etto

 svilup
p

ato
 nel 2

0
1

8
 p

er veico
li co

m
m

erciali a trazio
ne elettrica, 

il cui b
eneficio

 am
b

ientale è stato
 raff

o
rzato

 d
all’utilizzo

 d
i nuo

vi co
m

p
o

nenti strutturali 
in allum

inio
 (b

racci e co
m

p
o

nenti telaio
). 

P
arallelam

ente, sul fro
nte d

ei co
m

p
o

nenti d
i illum

inazio
ne e seg

nalazio
ne, p

ro
seg

uo
no

 g
li 

investim
enti d

ella p
iem

o
ntese O

lsa nello
 svilup

p
o

 d
i fanali LE

D
 certificati co

m
e d

isp
o

sitivi 
eco

-inno
vativi, o

vvero
 che rientrano

 nella categ
o

ria d
elle “Eco

-inno
vatio

ns” seco
nd

o
 la 

no
rm

a euro
p

ea N
o. 7

2
5

/2
0

1
1

, che p
erm

ette ai car m
aker d

i sco
ntare p

arte d
ella C

O
2  

m
isurata nei test sulle em

issio
ni, facilitand

o
 il rag

g
iung

im
ento

 d
ei targ

et fissati a livello
 

euro
p

eo. L’aziend
a ha svilup

p
ato

 tecno
lo

g
ie o

ttiche d
ed

icate all’o
ttenim

ento
 d

i 
d

istrib
uzio

ni lum
ino

se o
m

o
g

enee utilizzand
o

 so
rg

enti lum
ino

se LE
D

. Q
uesti sistem

i 
p

reved
o

no
 l’utilizzo

 d
i m

ateriali d
iff

usivi e m
icro

-strutture o
ttiche. Tra le no

vità d
i p

ro
d

o
tto

 
che ne p

reved
o

no
 l’ap

p
licazio

ne, si seg
nalano

 g
li p

seud
o

-O
LE

D
, o

vvero
 m

o
d

uli so
ttili e 

illum
inati in m

o
d

o
 o

m
o

g
eneo, sim

ulanti l’asp
etto

 d
i un O

LE
D

4
4, m

a alim
entati d

a so
rg

enti 
LE

D
. In q

uesto
 m

o
d

o
 si o

ttiene un’estetica m
o

d
erna senza d

o
ver rico

rrere all’utilizzo
 

d
ell’O

LE
D

 vero
 e p

ro
p

rio, che p
resenta anco

ra carenze nell’affi
d

ab
ilità e nel livello

 d
i 

intensità lum
ino

sa p
ro

d
o

tta. L’aziend
a sta ino

ltre svilup
p

and
o

 co
m

p
o

nenti o
ttici che 

p
erm

etteranno
 d

i d
istrib

uire la luce em
essa in m

o
d

o
 o

m
o

g
eneo, al fine d

i rid
urre il num

ero
 

d
i so

rg
enti LE

D
 utilizzate, d

im
inuend

o
 il co

sto
 e l’im

p
atto

 am
b

ientale d
el p

ro
d

o
tto. 

N
el co

m
p

arto
 d

eg
li p

neum
atici, è trad

izio
nalm

ente im
p

eg
nata nello

 svilup
p

o
 d

i so
luzio

ni 
inno

vative p
er la m

o
b

ilità so
stenib

ile P
irelli, lead

er nei p
ro

d
o

tti to
p

 d
i g

am
m

a co
n il p

iù 
alto

 co
ntenuto

 tecno
lo

g
ico

 e tra i p
rincip

ali p
ro

d
utto

ri m
o

nd
iali d

i q
uesto

 sp
ecifico

 
setto

re. Q
uest’anno, l’aziend

a ha ricevuto
 il G

o
ld

 C
lass A

w
ard

 e ha co
nq

uistato
 il vertice 

m
o

nd
iale d

el setto
re d

i ap
p

artenenza (A
uto

 C
o

m
p

o
nents) nel S

ustainab
ility Yearb

o
o

k 
d

el 2
0

1
8

 stilato
 d

a R
o

b
eco

S
A

M
4

5, che ha visto
 l’analisi d

i 2
.4

7
9

 aziend
e p

ro
venienti d

a 
tutto

 il m
o

nd
o, reg

istrand
o

 un p
unteg

g
io

 d
i 8

3
 risp

etto
 ad

 una m
ed

ia d
i setto

re p
ari a 4

2
. 

La rivo
luzio

ne d
ig

itale P
irelli, che ha reso

 lo
 p

neum
atico

 cap
ace d

i racco
g

liere e inviare 
d

ati, fa un nuo
vo

 p
asso

 in avanti co
n la tecno

lo
g

ia C
yb

er C
ar, svilup

p
ata p

er il p
rim

o
 

4
4

  I d
io

d
i lum

ino
si o

rg
anici 

(O
LE

D
) so

no
 una tecno

lo
g

ia 
d

i illum
inazio

ne d
i nuova 

g
enerazio

ne p
er le auto. In 

so
stituzio

ne d
i un p

unto
 luce, 

tip
ico

 d
elle luci a LE

D
 

classiche, l’
L

D
 g

enera una 
sup

erfi
cie lum

ino
sa. 

tilizzati, 
q

uind
i, co

m
e so

rg
enti d

i luce 
p

iana, fo
rnisco

no
 m

ag
g

io
re 

o
m

o
g

eneità e p
o

sso
no

 
essere d

im
m

erati in co
ntinuo

 
e ind

ivid
ualm

ente

4
5

  
g

ni anno
 d

al 2
0

0
4

, il 
S

ustainab
ility Yearb

o
o

k 
classifi

ca le aziend
e p

i
 

so
stenib

ili d
el m

o
nd

o
 p

er 
o

g
ni setto

re, in b
ase al lo

ro
 

p
unteg

g
io

 nel q
uestio

nario
 

annuale D
o

w
 J

o
nes 

S
ustainab

ility Ind
ex. 

L’assessm
ent utilizza vari 

criteri p
er classifi

care le 
aziend

e, valutand
o

le in b
ase 

alle lo
ro

 cap
acit

 d
i innovare, 

attrarre e co
ltivare talenti, 

m
ig

lio
rare l’e

cienza, 
interag

ire co
n altri setto

ri, 
co

nsid
erand

o
 anche la lo

ro
 

trasp
arenza in am

b
ito

 
fi

nanziario, d
i tassazio

ne e d
i 

co
rp

o
rate g

overnance, m
a 

anche il lo
ro

 im
p

atto
 so

ciale 
ed

 am
b

ientale



1
6

6
1

6
7

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

G
ià o

g
g

i nella co
m

p
o

nentistica un’aziend
a  

su d
ue p

artecip
a a p

ro
g

etti d
i svilup

p
o

  
d

i tecno
lo

g
ie g

reen e il 1
8

,4
%

 o
p

era  
su p

o
w

ertrain elettrico, ib
rid

o
 o

 fuel cell.

O
g

g
i so

no
 1

8
,1

 m
ilio

ni (il 2
8

%
 d

el to
tale)  

g
li italiani che p

o
sso

no
 usufruire d

i alm
eno

 
un servizio

 d
i m

o
b

ilità co
nd

ivisa.

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY



1
6

8
1

6
9

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

eq
uip

ag
g

iam
ento

 in co
llab

o
razio

ne co
n le m

ag
g

io
ri C

ase auto
m

o
b

ilistiche. C
yb

er C
ar 

ab
ilita lo

 p
neum

atico
 ad

 interag
ire co

n l’elettro
nica d

i b
o

rd
o, in p

artico
lare co

n i sistem
i 

d
i assistenza alla g

uid
a, rilasciand

o
 info

rm
azio

ni su alcuni im
p

o
rtanti p

aram
etri o

p
erativi 

p
er una m

arcia p
iù sicura, p

restazio
nale e attenta all’am

b
iente. C

yb
er C

ar rap
p

resenta 
l’ultim

a ap
p

licazio
ne d

ella p
iattafo

rm
a C

yb
er Techno

lo
g

ies P
irelli, avviata nel 2

0
0

2
 e 

finalizzata alla m
assim

a integ
razio

ne p
neum

atico
-auto

-auto
m

o
b

ilista. I d
ati id

entificativi 
d

ello
 p

neum
atico, la p

ressio
ne, la tem

p
eratura interna e la p

ro
fo

nd
ità d

el b
attistrad

a 
so

no
 fra i p

aram
etri che C

yb
er C

ar p
uò

 fo
rnire alla vettura; fra i valo

ri rilevati, anche il 
carico

 verticale, p
aram

etro
 d

eterm
inante p

er le auto
 elettriche. Infine, P

irelli è stata 
p

rem
iata co

n il rico
no

scim
ento

 “O
scar M

asi” p
er l’inno

vazio
ne ind

ustriale 2
0

1
8

 d
all’A

IR
I, 

A
sso

ciazio
ne Italiana p

er la R
icerca Ind

ustriale, in virtù d
ell’attenzio

ne all’im
p

atto
 

am
b

ientale d
im

o
strata d

all’aziend
a nello

 svilup
p

o
 d

el “Lo
w

 ro
lling

 techno
lo

g
y p

ackag
e”. 

S
i tratta d

i una so
luzio

ne co
m

p
o

sta d
alla sinerg

ia fra nuo
vi p

ro
cessi, m

ateriali inno
vativi 

e p
ro

g
ettazio

ne d
el p

ro
d

o
tto

 ap
p

licati alla p
ro

d
uzio

ne d
i p

neum
atici, che co

nsente d
i 

rid
urre ulterio

rm
ente la resistenza al ro

to
lam

ento. La ro
lling

 resistance, che ag
isce in 

senso
 o

p
p

o
sto

 risp
etto

 alla d
irezio

ne d
el veico

lo, è resp
o

nsab
ile d

i aum
entare i co

nsum
i 

e, d
i co

nseg
uenza, la C

O
₂ im

m
essa nell’am

b
iente. R

id
urla sig

nifica rid
urre i co

nsum
i d

i 
carb

urante, d
unq

ue l’inq
uinam

ento
 g

enerato
 d

ai veico
li, o

 aum
entare l’auto

no
m

ia d
ei 

veico
li elettrici. 

L’auto
 a g

uid
a auto

no
m

a
L’auto

 a g
uid

a auto
no

m
a – term

ine entro
 cui rientrano

 tutta una serie d
i inno

vazio
ni che 

vanno
 d

al trasp
o

rto
 o

n-d
em

and
 alle vetture co

nnesse, p
assand

o
 p

er le d
ecine d

i sistem
i 

tecno
lo

g
ici avanzati d

i assistenza alla g
uid

a – rap
p

resenta, d
i fatto, un altro

 trend
 d

i 
interesse crescente a livello

 m
o

nd
iale, no

n so
lo

 p
er le trad

izio
nali case auto

m
o

b
ilistiche, 

m
a anche p

er g
io

vani aziend
e cinesi e g

rand
i no

m
i d

ell’IC
T

 (o
ltre a G

o
o

g
le, A

p
p

le e 
A

m
azo

n, anche S
o

ny, Ib
m

, Q
ualco

m
m

, M
icro

so
ft). P

er la p
resentazio

ne sul m
ercato

 d
ei 

p
rim

i m
o

d
elli co

n livello
 d

i auto
m

azio
ne 4

 (H
ig

h A
uto

m
atio

n) 4
6 si d

o
vrà asp

ettare il 2
0

2
5

, 
m

a g
ià d

a o
ra è evid

ente che q
uesto

 filo
ne d

i inno
vazio

ne d
arà ulterio

re im
p

ulso
 

all’elettrifi
cazio

ne d
el p

arco
 auto

, co
nsid

erato
 che l’auto

 auto
no

m
a sarà so

lo
 elettrica. 

In Italia, so
no

 p
resenti m

o
lte aziend

e attive nell’am
b

ito
 d

elle tecno
lo

g
ie sulla g

uid
a 

auto
no

m
a e auto

 co
nnessa, no

nché m
ultinazio

nali che svilup
p

ano
 lo

calm
ente so

luzio
ni 

p
er g

li O
E

M
 (O

rig
inal eq

uip
m

ent m
anufacturer, p

ro
d

utto
ri d

i co
m

p
o

nenti). O
cco

rre, 
tuttavia, far crescere le co

m
p

etenze sia nella p
ro

g
ettazio

ne che nello
 svilup

p
o

 d
i q

uesta 
filiera, che nei p

ro
ssim

i anni varrà d
ecine e d

ecine d
i m

iliard
i d

i euro
 a livello

 w
o

rld
w

id
e. 

R
isp

etto
 alle tecno

lo
g

ie leg
ate alla g

uid
a auto

no
m

a vi so
no

 aree – q
uali la telem

atica 
assicurativa – che rap

p
resentano

 g
ià un fio

re all’o
cchiello

 a livello
 internazio

nale, co
n 

aziend
e lead

er sia nei so
ftw

are/service sia nella p
ro

d
uzio

ne d
i hard

w
are, m

entre è 
necessario

 attrarre investim
enti nelle tecno

lo
g

ie lid
ar, rad

ar, senso
ristica e intellig

enza 
artificiale. S

i ausp
ica, ino

ltre, che fio
risca una co

llab
o

razio
ne stretta co

n il m
o

nd
o

 
accad

em
ico

 e d
ella ricerca p

ub
b

lica, affi
nché siano

 fo
rm

ate riso
rse co

n skills sp
ecifiche 

nell’am
b

ito
 d

ella m
o

b
ilità elettrica e d

elle tecno
lo

g
ie d

i g
uid

a auto
no

m
a, co

n p
erco

rsi 
m

irati e co
nd

ivisi co
n il m

o
nd

o
 ind

ustriale. A
llo

 stesso
 tem

p
o, è necessario

 

acco
m

p
ag

nare il p
ro

cesso
 d

i svilup
p

o
 tecno

lo
g

ico
 co

n interventi no
rm

ativi in g
rad

o
 d

i 
am

p
liarne g

li eff
etti e p

o
rtare un b

eneficio
 all’ind

ustria p
iutto

sto
 che il co

ntrario. A
 

q
uesto

 p
ro

p
o

sito, un esem
p

io
 virtuo

so
 rig

uard
a la p

ub
b

licazio
ne in G

azzetta U
ffi

ciale, a 
m

arzo
 2

0
1

8
, d

el d
ecreto

 “S
m

art R
o

ad
s” d

el M
inistero

 d
elle Infrastrutture e d

ei Trasp
o

rti, 
che rend

e finalm
ente p

o
ssib

ile sp
erim

entare in Italia tecno
lo

g
ie d

i g
uid

a auto
no

m
a in 

strad
e ap

erte al traffi
co, co

n iter auto
rizzativi e vinco

li string
enti che g

arantisco
no

 che le 
sp

erim
entazio

ni veng
ano

 svo
lte in co

nd
izio

ni d
i sicurezza. 

Q
uest’ap

ertura ha g
ià sp

into
 alcuni enti lo

cali ad
 attivare p

ro
g

etti p
ilo

ta d
i sp

erim
entazio

ne, 
tra cui il p

ro
g

etto
 

o
rg

o
 4

.0
 lanciato

 d
a A

N
FIA

, A
d

ler ed
 S

tm
icro

electro
nics, insiem

e 
all’U

niversità Fed
erico

 II d
i N

ap
o

li, p
er lo

 svilup
p

o
 d

el q
uale la R

eg
io

ne C
am

p
ania ha 

stanziato
 5

0
 m

ilio
ni d

i E
uro. Il p

ro
g

etto
 p

reved
e la sp

erim
entazio

ne in am
b

ito
 reale, sul 

territo
rio

 cam
p

ano, d
elle tecno

lo
g

ie leg
ate allo

 svilup
p

o
 d

elle nuo
ve fo

rm
e d

i m
o

b
ilità 

auto
no

m
a, co

nnessa e so
stenib

ile, sup
p

o
rtand

o
 le attività d

i R
&

S
 d

elle filiere d
i eccellenza 

che co
ntrib

uiranno
 all’evo

luzio
ne d

ella m
o

b
ilità d

el futuro, nelle sue m
o

ltep
lici d

eclinazio
ni 

tecno
lo

g
iche. A

nche il C
o

m
une d

i To
rino

, a m
arzo

 2
0

1
8

, ha firm
ato

 un p
ro

to
co

llo
 d

’intesa 
co

n 1
4

 p
artner ind

ustriali e d
i ricerca – tra cui A

N
FIA

, FC
A

 e alcune aziend
e d

ella 
co

m
p

o
nentistica, il P

o
litecnico

 d
i To

rino
 e l’U

niversità d
eg

li S
tud

i d
i To

rino
 – p

er 
sp

erim
entare i sistem

i d
i g

uid
a auto

no
m

a (d
i livello

 3
) nel cap

o
luo

g
o

 p
iem

o
ntese, anche 

co
n l’intento

 d
i attrarre sul territo

rio
 nuo

vi so
g

g
etti interessati a svilup

p
are servizi e 

inno
vazio

ni. Term
inato

 l’iter auto
rizzativo, il C

o
m

une sta o
ra p

ro
ced

end
o

 al necessario
 

ad
eg

uam
ento

 d
elle infrastrutture, p

rim
a d

el kick-o
ff

 uffi
ciale.

In q
uesto

 sp
ecifico

 co
m

p
arto, FC

A
 U

S
 sta raff

o
rzand

o
 la co

llab
o

razio
ne, iniziata nel 

2
0

1
6

, co
n W

aym
o, so

cietà d
i auto

 a g
uid

a auto
no

m
a d

i G
o

o
g

le, integ
rand

o
 la sua 

tecno
lo

g
ia nel m

inivan ib
rid

o
 C

hrysler P
acifica e sup

p
o

rtand
o

 il lancio
 d

el p
rim

o
 servizio

 
al m

o
nd

o
 d

i g
uid

a senza co
nd

ucente. A
ttualm

ente W
aym

o
 è l’unica so

cietà ad
 avere una 

flo
tta d

i vetture a g
uid

a to
talm

ente auto
no

m
a sulle strad

e p
ub

b
liche, e i m

inivan C
hrysler 

P
acifica H

yb
rid

 a g
uid

a auto
no

m
a so

no
 tra le vetture tecno

lo
g

icam
ente p

iù avanzate 
o

g
g

i in circo
lazio

ne, eq
uip

ag
g

iate co
n il sistem

a d
i g

uid
a auto

no
m

a W
aym

o, che includ
e 

sia un p
o

tente hard
w

are, sia un so
ftw

are p
erfezio

nato
 co

n o
ltre sei m

ilio
ni d

i m
ig

lia d
i 

test su strad
a. FC

A
 U

S
 e W

aym
o

 stanno
 ino

ltre avviand
o

 d
iscussio

ni in m
erito

 all’im
p

ieg
o

 
d

ella tecno
lo

g
ia d

i g
uid

a auto
no

m
a W

aym
o

 anche m
ed

iante una p
o

ssib
ile co

ncessio
ne 

d
i licenze, in un veico

lo
 p

ro
d

o
tto

 d
a FC

A
 e d

isp
o

nib
ile al co

nsum
ato

re.

C
o

ntinua anche l’im
p

eg
no

 d
i M

ag
neti M

arelli nello
 svilup

p
o

 d
i so

luzio
ni p

er la g
uid

a 
auto

no
m

a, g
razie all’acco

rd
o

 finalizzato
 all’acq

uisizio
ne d

i S
m

artM
eU

p
, start-up

 francese 
attiva nel setto

re d
el “p

ercep
tio

n so
ftw

are”, tecno
lo

g
ia che tro

va ap
p

licazio
ne in am

b
iti 

q
uali, ap

p
unto, la g

uid
a auto

no
m

a, m
a anche sm

art cities e sicurezza
4

7. S
i tratta d

i 
so

ftw
are p

er l’elab
o

razio
ne d

i seg
nali p

ro
venienti d

a senso
ri, co

n l’o
b

iettivo
 d

i rilevare e 
rico

no
scere o

g
g

etti nell’area circo
stante il veico

lo, co
nsentire la rico

struzio
ne d

i un 
am

b
iente in 3

D
 e il tracciam

ento
 d

eg
li o

g
g

etti in m
o

vim
ento. Il fatto

re d
istintivo

 d
i q

uesti 
so

ftw
are risied

e nel fatto
 che necessitano

 d
i una b

assa p
o

tenza d
i calco

lo
 e g

enerano
 

rid
o

tte em
issio

ni d
i calo

re, rend
end

o
 co

sì p
o

ssib
ile l’intro

d
uzio

ne su larg
a scala, p

er 

4
6

  I livelli d
i g

uid
a 

auto
m

atizzata ag
g

io
rnati d

al 
P

2
-1

6
2

-2
0

 
arzo

 2
0

1
4

 
so

no
 cinq

ue
 Level 0

 
 D

river 
o

nly; Level 1
 – A

ssisted
; Level 

2
 – P

artial auto
m

atio
n; Level 3

 
– C

o
nd

itio
nal auto

m
atio

n; 
Level 4

 – H
ig

h auto
m

atio
n; 

Level 5
 – Full auto

m
atio

n. Il 
livello

 4
 includ

e veico
li co

n 
co

nd
ucente (ad

 esem
p

io
 

p
ilo

ta auto
m

atico
 in 

auto
strad

a) o
 senza 

co
nd

ucente (ad
 esem

p
io

 
navette su p

erco
rsi riservati). 

(P
er m

ag
g

io
ri info

rm
azio

ni: 
http

s://w
w

w
.sae.o

rg
/)

4
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  S
m

artM
eU

p
 ha ino

ltre 
svilup

p
ato

 un so
ftw

are p
er il 

m
o

nito
rag

g
io

 d
el g

uid
ato

re, 
elem

ento
 incluso

 nella tab
ella 

d
i m

arcia d
ell’evo

luzio
ne d

ei 
req

uisiti N
C

A
P

 (N
ew

 C
ar 

A
ssessm

ent P
ro

g
ram

m
e

, 
che ci si attend

e d
iventino

 
o

b
b

lig
ato

ri d
al 2

0
2

0



1
7

0
1

7
1

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

ap
p

licazio
ni integ

rate nei sistem
i auto

m
o

tive. Il p
rim

o
 p

asso
 d

ella strateg
ia d

i M
ag

neti 
M

arelli in am
b

ito
 g

uid
a auto

no
m

a è stato
 lo

 svilup
p

o
 d

ello
 S

m
art C

o
rner, che integ

ra 
senso

ri nei d
isp

o
sitivi d

i illum
inazio

ne d
el veico

lo, e l’investim
ento

 in Led
d

arTech, so
cietà 

canad
ese sp

ecializzata nello
 svilup

p
o

 d
i senso

ri LiD
A

R
 a stato

 so
lid

o, p
er lo

 svilup
p

o
 

co
ng

iunto
 d

i sistem
i LiD

A
R

 p
er la g

uid
a auto

no
m

a. Lo
 S

m
art C

o
rner m

ette a d
isp

o
sizio

ne 
d

ei car m
aker le funzio

nalità richieste p
er la g

uid
a auto

no
m

a, g
arantend

o
 al co

ntem
p

o
 

elevati stand
ard

 d
i d

esig
n e p

erfo
rm

ance d
i illum

inazio
ne. Q

uesta so
luzio

ne p
erm

ette 
una rid

uzio
ne d

ei co
sti d

i p
ro

d
uzio

ne e d
el p

eso, elim
inand

o
 la necessità d

i ulterio
ri 

cab
lag

g
i e co

nnessio
ni e d

ell’allo
cazio

ne sep
arata d

eg
li stessi nell’am

b
ito

 d
el veico

lo. 
L’aziend

a m
ilanese sta ino

ltre svilup
p

and
o

 telecam
ere p

er ap
p

licazio
ni auto

m
o

tive e 
centraline elettro

niche (E
C

U
) p

er la g
estio

ne integ
rata d

elle info
rm

azio
ni p

ro
venienti d

ai 
senso

ri. Q
uesta tecno

lo
g

ia, d
etta senso

r fusio
n, p

erm
ette d

i racco
g

liere d
ati e inp

ut 
p

ro
venienti d

a d
iversi senso

ri e fo
nd

erli insiem
e, p

er g
enerare una d

escrizio
ne 

d
ell’am

b
iente circo

stante il veico
lo

 p
iù p

recisa e co
m

p
leta risp

etto
 a q

uella che p
o

treb
b

e 
essere restituita ind

ivid
ualm

ente d
a sing

o
li senso

ri. Fo
nd

am
entale p

er la g
uid

a auto
no

m
a è 

ino
ltre la co

nnettività V
2

X
 (V

ehicle-to
-everything

): le so
luzio

ni V
2

X
 svilup

p
ate d

a M
ag

neti 
M

arelli integ
rano

 avvisi p
er il co

nd
ucente all’interno

 d
ell’interfaccia H

M
I, facend

o
 sì che 

siano
 visualizzab

ili sul q
uad

ro
 strum

enti o
p

p
ure nella co

nso
lle centrale. S

eco
nd

o
 il 

d
ip

artim
ento

 d
ei trasp

o
rti statunitense, la tecno

lo
g

ia V
2

X
 è in g

rad
o

 d
i p

revenire l’8
0

%
 

d
eg

li incid
enti che co

invo
lg

o
no

 co
nd

ucenti nel p
ieno

 d
elle p

ro
p

rie faco
ltà: il sistem

a, 
infatti, em

ette d
ei seg

nali d
’allarm

e in caso
 d

i p
erico

li che d
i no

rm
a no

n veng
o

no
 rilevati 

d
alla strum

entazio
ne d

i b
o

rd
o

 p
iù co

m
une. O

ltre a tutto
 ciò, M

ag
neti M

arelli p
ro

m
uo

ve 
so

luzio
ni d

i p
o

w
ertrain alternativo

 p
er l’ib

rid
o

 leg
g

ero
 e la p

ro
p

ulsio
ne elettrica, o

ltre alle 
tecno

lo
g

ie “W
ater Injectio

n” e G
D

I (G
aso

line D
irect Injectio

n) d
a 1

0
0

0
 b

ar
4

8. U
na d

elle p
iù 

recenti tecno
lo

g
ie svilup

p
ate è una so

luzio
ne “m

ild
 hyb

rid
” d

a 4
8

 vo
lt co

n m
o

to
g

enerato
re 

B
S

G
 (B

elt integ
rated

 S
tarter G

enerato
r), o

vvero
 un m

o
to

re elettrico
 co

n elettro
nica 

integ
rata che so

stituisce l’alternato
re trad

izio
nale; il B

S
G

 recup
era l’energ

ia in frenata, che 
utilizza p

er alim
entare il m

o
to

re a co
m

b
ustio

ne interna e l’im
p

ianto
 elettrico. R

ig
uard

o
 alla 

p
ro

p
ulsio

ne elettrica, M
ag

neti M
arelli p

ro
p

o
ne, infine, un m

o
d

ulo
 inverter d

i p
o

tenza (P
IM

, 
P

o
w

er Inverter M
o

d
ule) d

a 4
0

0
 vo

lt, che assicura una m
o

d
alità d

i m
arcia elettrica a m

ed
io

 
rag

g
io, g

razie a un’auto
no

m
ia m

ed
ia p

ari a circa 5
0

 km
 co

n una sing
o

la ricarica. 

Le nuove n
o

rm
ative

P
er rico

nd
urre tutte le inno

vazio
ni d

i cui ab
b

iam
o

 p
arlato

 al co
ntesto

 in cui si m
uo

vo
no

 le 
aziend

e d
ella filiera auto

m
o

tive, rico
rd

iam
o

 che a no
vem

b
re 2

0
1

7
 è stato

 p
ub

b
licato

 
d

alla C
o

m
m

issio
ne euro

p
ea il seco

nd
o

 p
acchetto

 m
o

b
ilità, che includ

e una p
ro

p
o

sta 
relativa ag

li o
b

iettivi d
i rid

uzio
ne d

elle em
issio

ni d
i C

O
2  p

o
st-2

0
2

1
 p

er le auto
vetture e i 

veico
li co

m
m

erciali leg
g

eri. La p
ro

p
o

sta p
reved

e una rid
uzio

ne d
elle em

issio
ni d

el 1
5

%
 

al 2
0

2
5

 risp
etto

 al targ
et d

el 2
0

2
1

, e d
el 3

0
%

 al 2
0

3
0

. 
È

 evid
ente che g

li o
b

iettivi d
i rid

uzio
ne d

ella C
O

2  p
o

sso
no

 d
are una no

tevo
le sp

inta 
all’inno

vazio
ne nell’ind

ustria auto
m

o
tive. Tra le o

b
iezio

ni m
o

sse al p
acchetto, il d

ub
b

io
 

che la p
ro

p
o

sta no
n p

rend
a in ad

eg
uata co

nsid
erazio

ne la b
assa e fram

m
entata 

p
enetrazio

ne sul m
ercato

 euro
p

eo
 d

ei veico
li a p

ro
p

ulsio
ne alternativa.

 I livelli d
i am

b
izio

ne p
ro

p
o

sti d
alla C

o
m

m
issio

ne, d
i p

er sé g
ià sfid

anti, so
no

 stati 
ulterio

rm
ente inasp

riti d
al P

arlam
ento

 euro
p

eo
 co

n il vo
to

 in p
lenaria lo

 sco
rso

 3
 o

tto
b

re, 
che ha p

o
rtato

 d
al 1

5
%

 al 2
0

%
 il targ

et al 2
0

2
5

 e d
al 3

0
%

 al 4
0

%
 q

uello
 al 2

0
3

0
. A

 ciò
 si 

ag
g

iung
e l’inasp

rim
ento

 d
eg

li o
b

iettivi d
i rid

uzio
ne fino

 al 5
%

 in p
iù p

er i C
o

strutto
ri, in 

caso
 d

i m
ancato

 rag
g

iung
im

ento
 d

i una q
uo

ta im
p

o
sta d

i veico
li elettrici sul to

tale 
vend

uto
 (2

0
%

 al 2
0

2
5

 e 3
5

%
 al 2

0
3

0
). 

S
eco

nd
o

 i co
strutto

ri, q
uanto

 em
erso

 d
alla vo

tazio
ne p

o
treb

b
e avere un im

p
atto

 
p

esantem
ente neg

ativo
 sull’o

ccup
azio

ne in tutta la filiera p
ro

d
uttiva auto

m
o

tive, 
fo

rzand
o

 l’ind
ustria a m

ettere in atto
 una rad

icale trasfo
rm

azio
ne in tem

p
i reco

rd
 e in 

assenza d
i un ad

eg
uato

 q
uad

ro
 d

i co
nd

izio
ni ab

ilitanti p
er la transizio

ne verso
 una 

m
o

b
ilità a im

p
atto

 zero, che no
n tiene in alcun co

nto
 il p

rincip
io

 d
i neutralità tecno

lo
g

ica. 
A

l C
o

nsig
lio

 “A
m

b
iente” d

ello
 sco

rso
 9

 o
tto

b
re in Lussem

b
urg

o, infine, i m
inistri 

d
ell’am

b
iente d

ei sing
o

li S
tati U

E
 hanno

 d
iscusso

 d
el reg

o
lam

ento
 p

ro
p

o
sto

 e 
co

nco
rd

ato
 un ab

b
attim

ento
 d

elle em
issio

ni d
i C

O
2  d

el 3
5

%
 al 2

0
3

0
 p

er le vetture 
(co

ntro
 il -4

0
%

 p
ro

p
o

sto
 d

al P
arlam

ento
 e il -3

0
%

 p
ro

p
o

sto
 inizialm

ente d
alla 

C
o

m
m

issio
ne) e d

el 3
0

%
 p

er i veico
li co

m
m

erciali leg
g

eri (V
C

L), m
entre C

o
m

m
issio

ne e 
P

arlam
ento

 euro
p

eo
 no

n avevano
 p

revisto
 d

iff
erenziazio

ne tra i d
ue co

m
p

arti che, p
ure, 

hanno
 cicli d

i svilup
p

o
 e p

ro
d

uzio
ne d

iversi (p
iù lung

hi p
er i V

C
L). S

o
no

 q
uind

i co
m

inciati 
i neg

o
ziati co

n il P
arlam

ento
 e la C

o
m

m
issio

ne U
E

 p
er stab

ilire la so
g

lia finale d
el tag

lio
 

che co
stituirà la p

o
sizio

ne U
E

 nei p
ro

ssim
i neg

o
ziati nell’am

b
ito

 d
ella C

O
P

 2
4

, il vertice 
d

elle N
azio

ni U
nite sul clim

a, in p
ro

g
ram

m
a a d

icem
b

re a K
ato

w
ice, in P

o
lo

nia.
L’acco

rd
o

 d
efinitivo

 tra C
o

m
m

issio
ne, P

arlam
ento

 e C
o

nsig
lio

 d
o

vreb
b

e arrivare a inizio
 

2
0

1
9

, p
rim

a d
elle elezio

ni euro
p

ee.

A
nco

ra seco
nd

o
 i co

strutto
ri, p

er rag
g

iung
ere g

li o
b

iettivi fissati no
n si p

o
trà fare a m

eno
 

d
ei m

o
to

ri d
iesel d

o
tati d

elle p
iù avanzate tecno

lo
g

ie (clean d
iesel). N

el 2
0

1
7

 le auto
 

im
m

atrico
late co

n em
issio

ni fino
 a 9

5
 g

/km
 so

no
 il 1

5
,7

%
 d

el m
ercato, q

uelle d
a 9

6
 a 1

2
0

 
g

/km
 il 6

0
,5

%
 e q

uelle o
ltre 1

2
0

 g
/km

 il 2
3

,8
%

4
9. N

ello
 stesso

 anno, o
ltre la m

età d
elle 

vend
ite ha rig

uard
ato

 auto
vetture d

iesel, co
n vo

lum
i in crescita d

el 7
%

 risp
etto

 al 2
0

1
6

. Il 
“d

ie
s

e
lg

a
te” e il m

ancato
 risp

etto
 d

elle p
restazio

ni energ
etiche e am

b
ientali d

ei veico
li 

d
ichiarate d

a alcune case auto
m

o
b

ilistiche, no
nché le im

p
o

sizio
ni relative alla lim

itazio
ne 

o
 al d

ivieto
 d

i circo
lazio

ne p
er alcune categ

o
rie d

i auto, in p
artico

lare le vetture d
iesel, 

intro
d

o
tte p

er via d
eg

li alti livelli d
i sm

o
g

 d
i m

o
lte no

stre città, no
n hanno

 co
m

p
ro

m
esso

 
la p

enetrazio
ne d

elle auto
 a g

aso
lio

 nel m
ercato

 italiano, che ha chiuso
 il 2

0
1

7
 su livelli 

alti, co
n il 5

6
,4

%
 d

i q
uo

ta (5
7

%
 nel 2

0
1

6
), a d

iff
erenza d

i q
uanto

 accad
uto

 in m
o

lti P
aesi 

euro
p

ei, in p
artico

lare G
erm

ania e R
eg

no
 U

nito. N
el 1

° sem
estre 2

0
1

8
, co

m
unq

ue, il calo
 

d
elle vend

ite d
i auto

 d
iesel e l’aum

ento
 d

i q
uelle a b

enzina e a b
asse em

issio
ni ha 

influenzato
 la seg

m
entazio

ne d
el m

ercato
 seco

nd
o

 il livello
 m

ed
io

 em
issivo

 d
i C

O
2 : sale 

la q
uo

ta d
elle auto

 d
a 0

-5
0

 g
/km

, che p
assa d

allo
 0

,2
%

 d
i un anno

 fa allo
 0

,8
%

; scend
e la 

q
uo

ta d
elle auto

 co
n em

issio
ni m

ed
ie co

m
p

rese tra 5
1

 e 9
5

 g
/km

 (d
a 1

6
%

 a 1
4

,3
%

) e tra 
9

6
 e 1

2
0

 g
/km

 (d
a 6

0
,7

%
 a 5

9
,2

%
); aum

enta la q
uo

ta d
elle auto

 co
n em

issio
ni sup

erio
ri a 

1
2

0
 g

/km
 (d

a 2
3

,2
%

 a 2
5

,7
%

). 
D

a settem
b

re 2
0

1
7

, ino
ltre, si ap

p
lica, a livello

 euro
p

eo, la n
uova p

ro
ced

ura d
i 

4
8

  Il sistem
a co

m
p

leto
 

“W
ater Injectio

n” d
ed

icato
 ai 

m
o

to
ri turb

o
co

m
p

ressi a 
b

enzina, g
razie a un inietto

re 
ag

g
iuntivo

 p
er o

g
ni cilind

ro, è 
in g

rad
o

 d
i iniettare acq

ua 
nella cam

era d
i co

m
b

ustio
ne. 

In q
uesto

 m
o

d
o

 si 
g

arantisco
no

 m
ig

lio
ri 

p
erfo

rm
ance ed

 e
cienza, 

o
ttim

izzand
o

 le co
nd

izio
ni d

i 
lavo

ro
 in cam

era d
i 

co
m

b
ustio

ne e co
nsentend

o
 

d
i rid

urre le em
issio

ni d
i C

O
2  

d
i circa il 3

-5
. P

er i sistem
i 

d
i iniezio

ne G
D

I, 
ag

neti 
M

arelli p
ro

p
o

ne nuove p
o

m
p

e 
e inietto

ri in g
rad

o
 d

i lavo
rare 

a p
ressio

ni fi
no

 a 1
0

0
0

 b
ar, 

co
n un co

nseg
uente 

m
ig

lio
ram

ento
 d

elle 
p

erfo
rm

ance e un 
ab

b
attim

ento
 d

ei co
nsum

i e 
d

elle em
issio

ni

4
9

  D
ati elab

o
rati d

a A
N

FIA



1
7

2
1

7
3

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

m
isurazio

ne d
elle em

issio
ni in

q
uinan

ti (N
O

x, H
C

, P
N

), d
ei co

nsum
i e d

elle em
issio

ni d
i 

C
O

2  d
elle auto

vetture, d
eno

m
inata W

o
rld

 H
arm

o
nised

 Lig
ht V

ehicle Test P
ro

ced
ure 

(W
LT

P
), p

er tutti i m
o

d
elli d

i nuo
va o

m
o

lo
g

azio
ne. La p

ro
ced

ura intro
d

uce co
nd

izio
ni d

i 
test p

iù realistiche e g
arantisce q

uind
i m

isurazio
ni ad

erenti alle p
erfo

rm
ance su strad

a 
d

elle vetture. Il W
LT

P
 è stato

 intro
d

o
tto

 g
rad

ualm
ente e so

lo
 d

a settem
b

re 2
0

1
8

 
interessa o

b
b

lig
ato

riam
ente tutte le nuo

ve vetture in vend
ita, fatta eccezio

ne p
er un 

num
ero

 lim
itato

 d
i veico

li d
i fine serie che p

o
tranno

 anco
ra essere vend

uti fino
 a 

settem
b

re 2
0

1
9

. L’ulterio
re p

ro
ced

ura R
eal D

riving
 E

m
issio

ns (R
D

E
) ad

 essa ab
b

inata, 
p

o
i, g

arantisce che le em
issio

ni m
isurate in lab

o
rato

rio
 no

n veng
ano

 sup
erate d

urante la 
g

uid
a reale, facend

o
 d

ell’U
nio

ne E
uro

p
ea la p

rim
a reg

io
ne al m

o
nd

o
 ad

 intro
d

urre nelle 
p

ro
ve d

i o
m

o
lo

g
azio

ne un test d
elle em

issio
ni d

urante la g
uid

a d
el veico

lo
 su strad

a, co
n 

sp
ecifiche ap

p
arecchiature p

o
rtatili (P

em
s). 

A
 co

m
p

letam
ento

 d
el q

uad
ro

 no
rm

ativo, va citata la p
ro

p
o

sta d
i reg

o
lam

entazio
ne – 

avanzata a m
ag

g
io

 2
0

1
8

 – rig
uard

ante la rid
uzio

ne d
elle em

issio
ni d

i C
O

2  d
ei veico

li 
ind

ustriali (H
D

V
 - H

eavy D
uty V

ehicles) – i livelli d
i rid

uzio
ne p

ro
p

o
sti d

alla C
o

m
m

issio
ne 

p
er il 2

0
2

5
 e il 2

0
3

0
 so

no, risp
ettivam

ente, 1
5

%
 e 3

0
%

 – che risulta m
o

lto
 am

b
izio

sa e d
i 

cui va attentam
ente valutata la fattib

ilità. P
o

sitivo
 è, invece, il fatto

 che il 2
0

1
9

 sia stato
 

d
esig

nato
 co

m
e anno

 d
i riferim

ento
 p

er il rag
g

iung
im

ento
 d

i q
uesti targ

et, d
ato

 che, d
a 

q
uell’anno

 in p
o

i, tutti i p
ro

d
utto

ri euro
p

ei d
i q

uesti veico
li utilizzeranno

 lo
 stesso

 
strum

ento
 d

i calco
lo

 (il so
ftw

are V
E

C
TO

) p
er d

ichiarare e d
o

cum
entare le em

issio
ni d

i 
C

O
2  d

i un’am
p

ia g
am

m
a d

i auto
carri. Q

uesto
 rend

erà p
o

ssib
ile la co

m
p

arab
ilità d

ei d
ati 

reali tra veico
li e tra C

o
strutto

ri, fo
rnend

o
 una so

lid
a b

ase p
er g

li stand
ard

 futuri. 

C
o

m
p

etenze co
n

so
lid

ate e innovazio
n

e
C

o
m

e evid
enziano

 le case histo
ry illustrate in q

uesto
 cap

ito
lo, le aziend

e d
ella filiera 

auto
m

o
tive italiana si co

nferm
ano

 al p
asso

 co
n l’evo

luzio
ne verso

 una m
o

b
ilità sem

p
re p

iù 
so

stenib
ile anche g

razie a un b
ag

ag
lio

 d
i co

m
p

etenze co
nso

lid
ate, unito

 a una b
uo

na 
p

ro
p

ensio
ne all’inno

vazio
ne e alla flessib

ilità. La crescente attenzio
ne, anche su inp

ut d
elle 

no
rm

ative co
m

unitarie, alla rid
uzio

ne d
ell’im

p
atto

 am
b

ientale d
ei p

ro
d

o
tti e d

ei p
ro

cessi 
p

ro
d

uttivi è o
vviam

ente sup
p

o
rtata d

a investim
enti co

stanti in ricerca e svilup
p

o. 
R

ealizzare una m
o

b
ilità d

avvero
 so

stenib
ile nel no

stro
 P

aese, tuttavia, no
n è ap

p
annag

g
io

 
d

elle aziend
e d

el setto
re che o

p
erano

 sul territo
rio, m

a sig
nifica, invece, ad

o
ttare un 

ap
p

ro
ccio

 integ
rato

 che co
nsid

eri co
m

e fatto
ri d

eterm
inanti nel rag

g
iung

im
ento

 d
eg

li 
o

b
iettivi d

i cui si è d
etto

 la d
iff

usio
ne d

ei veico
li a carb

uranti alternativi, seco
nd

o
 un 

p
rincip

io
 d

i neutralità tecno
lo

g
ica, il p

o
tenziam

ento
 d

el Trasp
o

rto
 P

ub
b

lico
 Lo

cale e d
ei 

nuo
vi m

o
d

elli d
i m

o
b

ilità co
nd

ivisa (car, sco
o

ter e van sharing
), l’o

ttim
izzazio

ne d
ella 

lo
g

istica e d
el trasp

o
rto

 m
erci, no

nché lo
 svilup

p
o

 e la sp
erim

entazio
ne nazio

nale d
ei 

veico
li d

el futuro, auto
no

m
i e co

nnessi.

3
.1

.3
.2

 
M

eccanica

Ind
ustria 4

.0
 e so

stenib
ilit

La transizio
ne in co

rso
 verso

 un’ind
ustria 4

.0
 e in p

artico
lare g

li incentivi leg
ati a q

uesta 
transizio

ne hanno
 d

ato
 uno

 stim
o

lo
 rilevante verso

 l’effi
cienza e la so

stenib
ilità al 

m
ercato

 d
elle m

acchine utensili e, a cascata, alla m
anifattura che q

uelle m
acchine usa. 

Le m
isure incentivanti si rivo

lg
o

no, infatti, al rinno
vam

ento
 d

i b
eni strum

entali m
ateriali e 

im
m

ateriali in chiave tecno
lo

g
ica e so

stenib
ile: essi d

evo
no

 essere d
o

tati, tra l’altro, d
i 

“co
m

p
o

nenti, sistem
i e so

luzio
ni intellig

enti p
er la g

estio
ne, l’utilizzo

 effi
ciente e il 

m
o

nito
rag

g
io

 d
ei co

nsum
i energ

etici e id
rici e p

er la rid
uzio

ne d
elle em

issio
ni, filtri e 

sistem
i d

i trattam
ento

 e recup
ero

 d
i acq

ua, aria, o
lio, so

stanze chim
iche, p

o
lveri co

n 
sistem

i d
i seg

nalazio
ne d

ell’effi
cienza filtrante e d

ella p
resenza d

i ano
m

alie o
 so

stanze 
aliene al p

ro
cesso

 o
 p

erico
lo

se, integ
rate co

n il sistem
a d

i fab
b

rica e in g
rad

o
 d

i avvisare 
g

li o
p

erato
ri e/o

 d
i ferm

are le attività d
i m

acchine e im
p

ianti”
5

0. N
el 2

0
1

7
 g

li o
rd

ini d
i 

m
acchine utensili, ro

b
o

t e auto
m

azio
ne so

no
 cresciuti d

el 4
5

,9
%

 risp
etto

 all’anno
 

p
reced

ente (q
uand

o, invece, erano
 aum

entati d
el 7

,5
%

 risp
etto

 all’anno
 p

rim
a).

La crescita co
sì rilevante d

i q
uesti setto

ri è leg
ata essenzialm

ente, co
m

e ind
icato, ag

li 
investim

enti in b
eni strum

entali co
m

p
iuti d

alle im
p

rese che hanno
 b

eneficiato
 d

el P
iano

 
Ind

ustria 4
.0

 varato
 d

al p
reced

ente G
o

verno. U
n p

iano
 a so

steg
no

 d
ell’inno

vazio
ne d

elle 
im

p
rese attraverso

 q
uattro

 d
irettrici strateg

iche d
i intervento

: investim
enti inno

vativi, 
co

m
p

etenze, infrastrutture ab
ilitanti, strum

enti p
ub

b
lici d

i sup
p

o
rto. In so

stanza 
l’intervento

 d
el G

o
verno

 ha m
irato

 a aum
entare la flessib

ilità, la velo
cità, la p

ro
d

uttività, la 
q

ualità e la co
m

p
etitività d

elle aziend
e so

stenend
o

 il lo
ro

 rinno
vam

ento. S
o

no
 state 

m
esse in cam

p
o

 m
isure d

i ip
er e sup

er am
m

o
rtam

ento
 p

er g
li investim

enti in b
eni 

strum
entali nuo

vi funzio
nali alla trasfo

rm
azio

ne tecno
lo

g
ica e d

ig
itale d

ei p
ro

cessi 
p

ro
d

uttivi, co
ntrib

uti a so
steg

no
 d

elle im
p

rese che richied
o

no
 finanziam

enti b
ancari p

er 
l’acq

uisto
 d

i nuo
vi m

acchinari, im
p

ianti, attrezzature e tecno
lo

g
ie d

ig
itali, un cred

ito
 

d
’im

p
o

sta su sp
ese in ricerca e svilup

p
o, una tassazio

ne ag
evo

lata sui red
d

iti d
erivanti 

d
a d

all’utilizzo
 d

ella p
ro

p
rietà intellettuale e d

etrazio
ni fiscali fino

 al 3
0

%
 p

er investim
enti 

in cap
itale d

i rischio. A
 q

ueste si ag
g

iung
o

no
 il fo

nd
o

 d
i g

aranzia p
er so

stenere le 
im

p
rese che hanno

 d
iffi

co
ltà a ricevere cred

ito
 b

ancario, l’aum
ento

 d
el rend

im
ento

 d
el 

p
ro

p
rio

 cap
itale investito

 in aziend
a, la rid

uzio
ne d

ella p
ressio

ne fiscale p
er le im

p
rese 

che lasciano
 g

li utili in aziend
a e una tassazio

ne ag
evo

lata p
er i p

rem
i salariali. 

A
nche l’E

uro
p

a ha inco
rag

g
iato

 tale cam
b

iam
ento, finanziand

o
 attraverso

 
o

rizo
n 2

0
2

0
 

la ricerca e l’inno
vazio

ne in am
b

ito
 ind

ustriale co
n q

uasi 8
0

 m
iliard

i d
i euro

 tra il 2
0

1
4

 e il 
2

0
2

0
. S

i tratta d
i una rivo

luzio
ne che p

arte d
alla d

ig
italizzazio

ne co
n interventi in g

rad
o

 
d

i m
o

b
ilitare, seco

nd
o

 la C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea, p
iù d

i 5
0

 m
iliard

i d
i euro

 d
i investim

enti 
p

ub
b

lici e p
rivati e d

i increm
entare le entrate annuali d

elle im
p

rese d
i 1

1
0

 m
iliard

i d
i euro

 
in cinq

ue anni 5
1. 

G
razie ag

li investim
enti g

ià eff
ettuati e a q

uelli che le aziend
e intrap

rend
eranno, il setto

re 

5
0

  Leg
g

e 1
1

 d
icem

b
re 2

0
1

6
, 

n. 2
3

2
 - A

lleg
ato

 A

5
1

  C
o

m
m

issio
ne euro

p
ea 

- C
o

m
unicato

 stam
p

a 1
9

 
ap

rile 2
0

1
6



1
7

4
1

7
5

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

Il ruo
lo

 d
ella so

stenib
ilità nel setto

re d
ella 

m
eccanica è dim

o
strato

 anche dall’attenzio
ne 

d
elle p

rincip
ali asso

ciazio
ni d

i categ
o

ria,  
e q

uind
i d

elle im
p

rese, verso
 p

ro
to

co
lli che 

sanciscano
 e co

m
unichino

 q
uesto

 valo
re. 

d
ella m

eccanica strum
entale p

o
trà co

ntinuare a rinno
varsi g

razie a m
acchinari in g

rad
o

 
d

i rid
urre l’utilizzo

 d
i m

aterie p
rim

e, rend
ere p

iù effi
cienti i cicli p

ro
d

uttivi e p
erso

nalizzare 
il p

ro
d

o
tto

 m
ig

lio
rand

o
 il rap

p
o

rto
 co

n l’utilizzato
re. Il d

ig
ital m

anufacturing
 è entrato

 a far 
p

arte d
el m

o
d

o
 d

i p
ro

d
urre: g

li o
g

g
etti Io

T
 co

nnessi tra lo
ro

 e al clo
ud

 acq
uisisco

no
 ed

 
elab

o
rano

 d
ati, i so

ftw
are co

nsento
no

 l’auto
d

iag
no

si e la m
anutenzio

ne, il V
irtual 

P
ro

to
tying

 sim
ula e o

ttim
izza la co

struzio
ne d

i un p
ro

d
o

tto
 in term

ini d
i m

ateria, energ
ia e 

inq
uinanti. U

n co
rretto

 ap
p

ro
ccio

 p
ro

g
ettuale e l’ad

o
zio

ne d
i tecno

lo
g

ie all’avang
uard

ia 
co

nsento
no

 ai co
strutto

ri d
i m

acchine d
i co

ntrib
uire in m

o
d

o
 sig

nificativo
 alle iniziative d

i 
so

stenib
ilità, im

p
lem

entate co
n sem

p
re m

ag
g

io
r im

p
eg

no
 d

alle aziend
e m

anifatturiere. Il 
risp

arm
io

 energ
etico

 no
n è p

iù una scelta p
er le aziend

e m
a una strad

a o
b

b
lig

ata p
er 

essere in linea co
n lo

 svilup
p

o
 tecno

lo
g

ico
 e p

er g
arantire ai clienti una sig

nificativa 
rid

uzio
ne d

ei co
nsum

i p
er unità p

ro
d

o
tta, m

eno
 sp

rechi, m
ig

lio
re q

ualità, o
ttim

izzazio
ne 

d
elle p

restazio
ni, co

n un rito
rno

 sug
li investim

enti inferio
re ai d

ue/tre anni. Q
uesta 

cap
acità d

i elevare la q
ualità am

b
ientale d

ei p
ro

p
ri p

ro
d

o
tti, a vo

lte anticip
and

o
 i d

ettati 
no

rm
ativi e p

reco
rrend

o
 l’inno

vazio
ne, è un vantag

g
io

 co
m

p
etitivo

 p
er le no

stre aziend
e 

sul m
ercato, d

o
ve la co

nco
rrenza si g

io
ca co

n p
ro

d
o

tti asiatici d
i co

sto
 e q

ualità inferio
re. 

P
untand

o
 sul g

reen il setto
re co

nferm
a la sua cap

acità d
i co

ntrib
uire alla co

struzio
ne d

i 
un’eco

no
m

ia circo
lare co

n una p
ro

d
uzio

ne effi
ciente, flessib

ile e so
stenib

ile.

Le certifi
cazio

ni
Io

 ruo
lo

 d
ella so

stenib
ilità nel setto

re d
ella m

eccanica è d
im

o
strato

 anche d
all’attenzio

ne 
d

elle p
rincip

ali asso
ciazio

ni d
i categ

o
ria, e q

uind
i d

elle im
p

rese, verso
 p

ro
to

co
lli che 

sanciscano
 e co

m
unichino

 q
uesto

 valo
re. 

U
cim

u
5

2, l’asso
ciazio

ne d
ei co

strutto
ri italiani d

i m
acchine utensili, ro

b
o

t e auto
m

azio
ne, 

ha g
ià d

a q
ualche anno

 lanciato
 il m

archio
 o

m
o

nim
o, co

ncesso
 alle im

p
rese che 

g
arantiscano

 affi
d

ab
ilità co

m
m

erciale, so
lid

ità finanziaria, attenzio
ne alla sicurezza, cura 

d
el cliente e so

stenib
ilità d

ella p
ro

d
uzio

ne. E
sse esp

rim
o

no
 l’inno

vazio
ne d

ella 
co

sid
d

etta B
lue P

hilo
so

p
hy, o

vvero
 l’im

p
eg

no
 a realizzare un ciclo

 p
ro

d
uttivo

 
eco

so
stenib

ile che p
o

rta co
n sé svilup

p
o

 eco
no

m
ico

 e resp
o

nsab
ilità so

ciale. A
nche in 

q
uesto

 setto
re, l’attenzio

ne all’am
b

iente d
a p

arte d
elle aziend

e è essenziale p
er 

co
ntrad

d
isting

uere la p
ro

p
ria p

ro
d

uzio
ne e co

m
p

etere nel p
ano

ram
a internazio

nale. Il 
m

archio
 U

cim
u è co

ncesso
 all’im

p
resa, e no

n al p
ro

d
o

tto, a seg
uito

 d
i esam

i ap
p

ro
fo

nd
iti, 

severi e co
ntinui, che rig

uard
ano

 una serie d
i criteri d

a risp
ettare tra i q

uali l’attenzio
ne 

alle p
ro

b
lem

atiche am
b

ientali, co
n p

artico
lare riferim

ento
 al risp

arm
io

 energ
etico. A

d
 

o
g

g
i, so

no
 circa 1

0
0

 le im
p

rese (su un to
tale d

i o
ltre 2

0
0

 asso
ciate) che p

o
sso

no
 ap

p
o

rre 
alle p

ro
p

rie m
acchine il m

archio.

A
nche il setto

re m
eccano

-tessile italiano
 ha p

untato
 sull’inno

vazio
ne in chiave 

so
stenib

ile. L’A
sso

ciazio
ne d

ei C
o

strutto
ri Italiani d

i M
acchinari p

er l’Ind
ustria Tessile 

A
cim

it, g
ià d

a tem
p

o
 p

ro
p

o
ne ai suo

i asso
ciati uno

 strum
ento

 d
i certificazio

ne 
energ

etico
-am

b
ientale che g

arantisca la so
stenib

ilità d
elle m

acchine p
ro

d
o

tte: la targ
a 

verd
e. Q

uesta si inserisce in un p
erco

rso
 d

i p
ro

m
o

zio
ne d

ella ricerca g
reen —

 il p
ro

g
etto

 

5
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  A
sso

ciazio
ne d

ei 
co

strutto
ri italiani d

i 
m

acchine utensili, ro
b

o
t, 

auto
m

azio
ne
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“S
ustainab

le Techno
lo

g
ies” —

 vo
lto

 a valo
rizzare l’im

p
eg

no
 d

elle im
p

rese nello
 svilup

p
o

 
d

i so
luzio

ni so
stenib

ili che, nel risp
etto

 d
ell’am

b
iente, aum

entino
 l’effi

cienza ab
b

assand
o

 
i co

sti d
i p

ro
d

uzio
ne. La targ

a verd
e è una d

ichiarazio
ne vo

lo
ntaria d

elle p
restazio

ni 
energ

etiche e am
b

ientali d
elle m

acchine il cui valo
re ag

g
iunto

 è co
stituito

 d
al fatto

 che la 
sua verid

icità è verificata d
all’ente internazio

nale d
i certificazio

ne R
IN

A
. L’etichetta 

d
ichiara p

aram
etri q

uali: co
nsum

o
 d

i acq
ua, em

issio
ni acustiche, co

nsum
o

 d
i elettricità, 

anid
rid

e carb
o

nica em
essa. La m

isurazio
ne avviene in riferim

ento
 ad

 un ciclo
 p

ro
d

uttivo
 

d
efinito

 d
al co

strutto
re d

ella m
acchina seco

nd
o

 la m
eto

d
o

lo
g

ia d
el Life C

ycle 
A

ssessm
ent (LC

A
) e la d

ichiarazio
ne co

stituisce una d
im

o
strazio

ne d
i trasp

arenza che 
testim

o
nia l’im

p
eg

no
 assunto

 d
all’im

p
resa sulla strad

a d
ella so

stenib
ilità. Il lo

g
o

 “G
reen 

C
ertified

” id
entifica le m

acchine o
g

g
etto

 d
i etichettatura verd

e. S
ul p

ro
g

etto
 è nato

 il sito
 

internet w
w

w
.g

reen-lab
el.it p

er co
m

unicare ag
li o

p
erato

ri tessili il vantag
g

io
 d

i o
p

erare 
co

n m
acchine italiane eco

so
stenib

ili. A
ttualm

ente so
no

 4
2

 le aziend
e che p

o
sso

no
 

vantare la g
reen lab

el sui p
ro

p
ri p

ro
d

o
tti: esse co

nsum
ano

 il 2
7

%
 in m

eno
 d

i acq
ua e d

al 
2

4
%

 al 3
0

%
 in m

eno
 d

i energ
ia, co

ntrib
uend

o
 alla rid

uzio
ne d

eg
li inq

uinanti e d
ella 

C
arb

o
n Fo

o
tp

rint to
tale

5
3.

A
nche il setto

re d
ella lavo

razio
ne d

ella p
elle ha p

reso
 co

nsap
evo

lezza d
ella necessità d

i 
d

o
tarsi d

i strum
enti e m

acchinari eco
-co

m
p

atib
ili. N

el co
rso

 d
ella p

ro
p

ria A
ssem

b
lea 

annuale, l’A
sso

m
ac-A

sso
ciazio

ne nazio
nale co

strutto
ri tecno

lo
g

ie p
er calzature, p

elletteria e 
co

nceria ha p
resentato

 la Targ
a V

erd
e, il p

erco
rso

 vo
lo

ntario
 che —

 co
m

e nel caso
 d

ella 
o

m
o

nim
a attestazio

ne A
cim

it —
 p

erm
etterà alle aziend

e d
i far co

no
scere le p

restazio
ni 

d
ei m

acchinari p
ro

d
o

tti attraverso
 una certificazio

ne d
elle d

ichiarazio
ni d

a p
arte d

i un 
ente terzo. U

n im
p

eg
no

 d
i trasp

arenza che co
stituisce un valo

re ag
g

iunto
 p

er le im
p

rese. 

o
m

p
etere g

razie all’e
cienza 

C
o

m
e seg

nalato, l’effi
cienza nell’uso

 d
ei m

ateria ed
 energ

ia è un fatto
re d

ecisivo
 p

er le 
im

p
ese. Il d

isco
rso

 vale p
er tutti i m

ercati, e in p
artico

lare p
er l’A

sia, il m
ag

g
io

re m
ercato

 
p

er i p
ro

d
utto

ri italiani d
i m

acchine tessili: anche d
a q

ui arriva la richiesta d
i m

acchine 
m

eno
 energ

ivo
re e p

iù effi
cienti, a fro

nte d
i una leg

islazio
ne che si fa p

iù string
ente in 

m
ateria am

b
ientale, so

p
rattutto

 in C
ina. Il X

III p
iano

 q
uinq

uennale ap
p

ro
vato

 p
er il 

p
erio

d
o

 2
0

1
6

–2
0

2
0

 , infatti, p
reved

e nella strateg
ia d

i svilup
p

o
 anche una rid

uzio
ne d

el 
co

nsum
o

 d
i energ

ia e d
i acq

ua, o
ltre alla lim

itazio
ne d

elle em
issio

ni d
i carb

o
nio. U

na 
p

ro
sp

ettiva che p
o

ne le im
p

rese d
i fro

nte alla necessità im
p

ellente d
i ad

eg
uarsi.

I casi che seg
uo

no
 – un elenco

 che, o
vviam

ente, no
n p

uò
 essere esaustivo

 – d
im

o
strano

 
q

uanto
 sia rad

icata l’attenzio
ne a q

uella fo
rm

a d
i effi

cienza che è la so
stenib

ilità am
b

ientale.

A
d

 esem
p

io, investe d
ecisam

ente nelle p
o

litiche am
b

ientali il G
rup

p
o

 IM
A

, lead
er 

m
o

nd
iale nella p

ro
g

ettazio
ne e p

ro
d

uzio
ne d

i m
acchine auto

m
atiche p

er il p
ackag

ing
: 

o
ltre 1

,4
 m

iliard
i d

i fatturato, 5
.7

0
0

 d
ip

end
enti, 4

5
 siti p

ro
d

uttivi e 8
0

 P
aesi co

p
erti d

alla 
rete d

i vend
ita, co

n una q
uo

ta exp
o

rt sup
erio

re all’8
8

%
. È

 tito
lare d

i o
ltre 1

.7
0

0
 tra 

b
revetti e d

o
m

and
e d

i b
revetto

 attivi nel m
o

nd
o. IM

A
 è stata all’avang

uard
ia 

nell’intro
d

urre le tecno
lo

g
ie d

ig
itali nelle p

ro
p

rie m
acchine. D

iversi i p
ro

fili d
elle iniziative 

G
E

O
G

R
A

F
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R
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A

LY

5
3

  D
ati A

cim
it

am
b

ientali d
el g

rup
p

o. S
o

no
 certificati IS

O
 1

4
0

0
1

 i d
ue siti p

rincip
ali in Italia, e so

no
 in 

co
rso

 d
i certificazio

ne altri 3
 siti. IM

A
 calco

la la p
ro

p
ria im

p
ro

nta carb
o

nica e p
er rid

urre 
le p

ro
p

rie em
issio

ni clim
alteranti ha ad

erito
 a p

artire d
al 2

0
1

2
 al C

D
P

 (C
arb

o
n D

isclo
sure 

P
ro

ject), che p
reved

e ap
p

unto
 l’im

p
lem

entazio
ne d

i strateg
ie p

er rid
urre 

p
ro

g
ressivam

ente le em
issio

ni, co
invo

lg
end

o
 anche i p

artner lung
o

 la catena d
i fo

rnitura. 
Lo

 stab
ilim

ento
 d

i m
ag

g
io

ri d
im

ensio
ni, che è anche la sed

e leg
ale d

ella cap
o

g
rup

p
o

 IM
A

 
S

.p.A
., d

al 2
0

1
4

 ap
p

ro
vvig

io
na energ

ia elettrica p
ro

veniente esclusivam
ente d

a fo
nti 

rinno
vab

ili certificate, p
ari al 2

4
%

 d
el to

tale d
ell’energ

ia elettrica co
nsum

ata in Italia d
a 

IM
A

. Ino
ltre IM

A
 lavo

ra, in co
llab

o
razio

ne co
n alcuni clienti, p

er rag
g

iung
ere l’o

b
iettivo

 d
i 

utilizzare m
ateriali d

i co
nfezio

nam
ento

 co
m

p
o

stab
ili: m

ateriali attualm
ente in fase d

i 
svilup

p
o

 e anco
ra p

o
co

 utilizzati p
er il p

ackag
ing

. Il 4
2

,6
%

 d
ei rifiuti p

ro
d

o
tti d

a IM
A

 nel 
2

0
1

7
 è stato

 avviato
 a riciclo

 e riuso.

Lo
sm

a – aziend
a d

el b
erg

am
asco

 attiva d
al 1

9
7

4
, certificata IS

O
 1

4
0

0
1

 e auto
rizzata 

all’uso
 d

el m
archio

 U
C

IM
U

 B
lu

e
 P

h
ilo

s
o

p
h

y – p
ro

g
etta e co

struisce sistem
i d

i 
d

ep
urazio

ne d
ell’aria e d

ei liq
uid

i lub
ro

-refrig
eranti, p

er la filtrazio
ne d

i neb
b

ie o
leo

se e 
fum

i o
 p

er la d
ep

urazio
ne d

i o
li ed

 em
ulsio

ni usati nelle m
acchine utensili. È

 suo
 il p

rim
o

 
kit d

i filtrazio
ne eco

-co
m

p
atib

ile p
er m

acchine utensili, il G
reen B

io
fiter, p

er la filtrazio
ne 

d
ell’aria co

n p
resenze d

i aero
so

l, vap
o

ri e neb
b

ie d
i o

lio
 o

 d
i em

ulsio
ni lub

ro
-refrig

eranti 
p

ro
d

o
tti d

a m
acchine utensili: la filtrazio

ne è o
ttenuta g

razie all’utilizzo
 d

i fib
re veg

etali. 
M

o
to

ri ad
 alta effi

cienza energ
etica, filtri rig

enerab
ili, inverter p

er reg
o

lare la p
o

tenza 
so

no
 alcuni d

eg
li acco

rg
im

enti utilizzati nelle fam
ig

lie d
i asp

irato
ri e d

ep
urato

ri Lo
sm

a. I 
liq

uid
i lub

ro
-refrig

eranti una vo
lta p

uliti d
alle p

articelle inq
uinanti p

o
sso

no
 essere 

riutilizzati nel p
ro

cesso
 p

ro
d

uttivo. I sistem
i Lo

sm
a rid

uco
no

 la q
uantità d

ei rifiuti sp
eciali 

aziend
ali, allung

and
o

 la vita d
ei lub

ro
-refrig

eranti. Ino
ltre la filtrazio

ne d
ell’aria d

alle 
neb

b
ie o

leo
se e d

ai fum
i p

erm
ette d

i im
m

etterla nuo
vam

ente nell’am
b

iente lavo
rativo, 

co
nsentend

o
 d

i risp
arm

iare co
sti e riso

rse p
er il riscald

am
ento

 in inverno
 e il 

co
nd

izio
nam

ento
 in estate; g

arantend
o

 un am
b

iente salub
re. R

iutilizzare all’interno
 d

ella 
m

acchina utensile un liq
uid

o
 p

ulito
 p

erm
ette d

i rid
urre l’incid

enza d
ei p

ezzi fallati d
urante 

la p
ro

d
uzio

ne, essend
o

 state to
lte le p

articelle inq
uinanti che p

o
sso

no
 aum

entare i 
m

arg
ini d

i erro
re. Ino

ltre un effi
cace sistem

a d
i d

ep
urazio

ne p
erm

ette d
i rid

urre i tem
p

i d
i 

ferm
o

 m
acchina p

er m
anutenzio

ne, e d
i allung

are il p
erio

d
o

 fra un ferm
o

 e l’altro.

M
attei G

ro
up

 è im
p

eg
nata d

a anni nella p
ro

d
uzio

ne d
i co

m
p

resso
ri co

n il p
iù b

asso
 

lifecycle co
st. L’aziend

a d
i V

im
o

d
ro

ne (M
I) realizza m

acchine p
er la p

ro
d

uzio
ne d

i aria 
co

m
p

ressa: d
alle p

iù sem
p

lici, che p
erm

etto
no

 d
i g

o
nfiare una ruo

ta, alle p
iù im

p
o

rtanti 
che fo

rnisco
no

 energ
ia p

neum
atica ag

li im
p

ianti ind
ustriali. U

nend
o

 d
esig

n e tecno
lo

g
ia 

ha realizzato
 i co

m
p

resso
ri ro

tativi a p
alette tra i p

iù effi
cienti sul m

ercato. La rid
o

tta 
velo

cità d
i ro

tazio
ne, l’elevata effi

cienza vo
lum

etrica e l’assenza d
i cuscinetti reg

g
isp

inta 
e rulli co

nsento
no

 un risp
arm

io
 d

el 1
5

%
 d

i energ
ia m

entre il d
esig

n g
arantisce una lung

a 
d

urata d
ella m

acchina e d
ei suo

i co
m

p
o

nenti, lim
itand

o
 la necessità d

i m
anutenzio

ne. La 
tecno

lo
g

ia b
revettata d

a M
attei p

erm
ette ai p

ro
p

ri co
m

p
resso

ri d
i essere p

iù effi
cienti 

risp
etto

 ai co
m

p
resso

ri ro
tativi a vite p

o
iché no

n hanno
 fuo

riuscite d
i aria d

allo
 stato

re 
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co
n una tenuta q

uasi p
erfetta. Ino

ltre il M
a

tte
i In

te
llig

e
n

t E
n

e
rg

y
 M

a
n

a
g

e
m

e
n

t co
nsente 

d
i avere ind

icazio
ni p

recise sul co
nsum

o
 energ

etico
 d

ell’im
p

ianto. S
i tratta infatti d

i un 
so

ftw
are d

i analisi d
ei d

ati che fo
rnisce info

rm
azio

ni utili all’o
p

erato
re p

er rend
ere p

iù 
effi

ciente il lavo
ro

 d
el co

m
p

resso
re. C

o
ncerto

 è il sistem
a co

n il q
uale è p

o
ssib

ile g
estire 

l’aria co
m

p
ressa d

i 1
0

 co
m

p
resso

ri rid
ucend

o
 il co

nsum
o

 d
i energ

ia d
el 3

5
%

, i co
sti d

i 
funzio

nam
ento

 a vuo
to

 d
el 9

9
%

 e i co
sti d

i m
anutenzio

ne d
el 3

0
%

. M
o

lti co
m

p
resso

ri 
M

attei so
no

 infine d
o

tati d
i un sistem

a d
i recup

ero
 che trasfo

rm
a fino

 all’8
0

%
 d

el calo
re, 

riutilizzato
 p

er la p
ro

d
uzio

ne d
i acq

ua cald
a o

 p
er altri usi ind

ustriali. I co
m

p
resso

ri M
attei 

so
no

 stati scelti anche in D
anim

arca —
 d

o
ve le no

rm
ative d

i tutela am
b

ientale so
no

 
m

o
lto

 string
enti —

 p
er servire im

p
ianti d

i cattura d
i b

io
g

as d
a allevam

enti e im
m

issio
ne 

d
el g

as nella rete. 

B
LM

, lead
er nelle so

luzio
ni p

er la lavo
razio

ne d
i tub

i, p
ro

fili sp
eciali e b

arre, ha id
eato

 una 
m

acchina, L
C

5
, in g

rad
o

 d
i tag

liare tub
i e lam

iere co
n una so

la so
rg

ente laser e un’unica 
testa d

i tag
lio. Il p

assag
g

io
 d

a una lavo
razio

ne all’altra è im
m

ed
iato

 e no
n necessita d

i 
rico

nfig
urazio

ne d
ella m

acchina. Il tag
lio

 avviene co
n laser in fib

ra che ab
b

atte 
d

rasticam
ente i co

nsum
i elettrici d

ell’im
p

ianto
 e aum

enta la p
ro

d
uttività d

el d
o

p
p

io
 

risp
etto

 al laser C
O

2 .

P
rim

a P
o

w
er, d

ivisio
ne m

achinery d
el G

rup
p

o
 P

rim
a Ind

ustrie, co
n stab

ilim
enti in Italia, 

Finland
ia, U

S
A

 e C
ina, realizza m

acchine e sistem
i p

er la lavo
razio

ne d
ella lam

iera co
n 

p
ro

d
o

tti che co
p

ro
no

 tutti i seg
m

enti d
ella lavo

razio
ne e so

luzio
ni servo

-elettriche p
er 

p
unzo

natura, p
ieg

atura e p
ro

cessi integ
rati. I p

ro
d

o
tti d

i q
uesta aziend

a co
n sed

e a 
C

o
lleg

no
 (TO

) so
no

 svilup
p

ati seco
nd

o
 la filo

so
fia

 G
re

e
n

 M
e

a
n

s cio
è p

er risp
o

nd
ere alle 

esig
enze d

i eco
so

stenib
ilità d

ei p
ro

p
ri clienti. L’aziend

a stessa, che ha inaug
urato

 nel 
2

0
1

6
 il suo

 H
ead

q
uarters and

 Techno
lo

g
y C

enter, risp
arm

ia 3
0

0
 to

nnellate d
i C

O
2  o

g
ni 

anno
 g

razie all’utilizzo
 d

i energ
ia verd

e p
ro

d
o

tta d
a im

p
ianto

 fo
to

vo
ltaico

 e g
eo

term
ico

 e 
alla g

estio
ne auto

m
atizzata d

ell’illum
inazio

ne. Tra i suo
i p

ro
d

o
tti P

la
tin

o
 F

ib
ra, una 

m
acchina d

a tag
lio

 laser fib
ra 2

d
 p

er vari m
ateriali q

uali acciaio, ferro
 e allum

inio, che 
risp

arm
ia energ

ia, m
ateriale e C

O
2 , no

n im
p

ieg
a g

as laseranti ed
 è d

o
tata d

i un sistem
a d

i 
im

p
ilam

ento
 auto

m
atico. 

S
ul fro

nte d
ell’ind

ustria m
eccanica p

er la ceram
ica, si chiam

a E
c

o
 K

iln il fo
rno

 a rullo
 

m
o

no
canale d

i S
acm

i che ha rag
g

iunto
 i livelli d

i co
nsum

o
 p

iù b
assi in asso

luto
 co

n 3
8

0
 

K
cal/kg

 —
 p

ur avend
o

 un vo
lum

e rid
o

tto
 d

el 2
0

%
 risp

etto
 a un fo

rno
 trad

izio
nale —

 e una 
rid

uzio
ne fino

 al 2
5

%
 d

ei co
nsum

i d
urante i vuo

ti d
i p

ro
d

uzio
ne. È

 invece C
o

n
tin

u
a

+
 il 

nastro
 co

m
p

attato
re p

er g
rand

i fo
rm

ati e vari sp
esso

ri in g
rad

o
 d

i realizzare anche la 
p

rim
a d

eco
razio

ne d
el p

ezzo. P
erm

ette la p
ro

d
uzio

ne d
i lastre co

n vari sp
esso

ri, 
d

im
ensio

ni ed
 sssetti estetici. Le lastre hanno

 una resistenza sup
erio

re a q
uelle 

realizzate co
n m

acchinari d
i p

ressatura trad
izio

nali. La m
acchina no

n p
ro

d
uce rum

o
re, 

vib
razio

ni o
 p

o
lvere e co

nsum
a cinq

ue vo
lte m

eno
 energ

ia risp
etto

 a p
resse sim

ili. 

G
rifal S

.p
.A

., aziend
a d

i C
o

lo
g

no
 al S

erio
 (B

G
) q

uo
tata al listino

 d
i A

IM
 Italia (il m

ercato
 d

i 

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

B
o

rsa Italiana d
ed

icato
 alle P

M
I) d

al 1
9

6
9

 o
p

era nel m
ercato

 d
ell’im

b
allag

g
io

 ind
ustriale 

e p
ro

g
etta, p

ro
d

uce e co
m

m
ercializza so

luzio
ni d

’im
b

allo
 eco

-co
m

p
atib

ili. G
razie ag

li 
investim

enti in R
&

D
 d

ed
icati sia ai p

ro
d

o
tti sia ai p

ro
cessi d

i p
ro

d
uzio

ne e g
razie alla 

p
o

ssib
ilità d

i im
p

ieg
are un lab

o
rato

rio
 p

ro
ve interno

 accred
itato

 IS
TA

 (l’unico
 in Italia a 

essere certificato
 p

er l’esecuzio
ne d

i 2
0

 p
ro

to
co

lli d
i p

ro
va: test d

i cad
uta, vib

razio
ne, 

co
m

p
ressio

ne e p
ro

ve clim
atiche), G

rifal ha arricchito
 la p

ro
p

ria o
ff

erta co
n p

ro
d

o
tti 

inno
vativi: cA

rtù®, ad
 esem

p
io, un nuo

vo
 carto

ne o
nd

ulato
 le cui caratteristiche 

p
erm

etto
no

 d
i so

stituire le p
lastiche e altri p

ro
d

o
tti chim

ici p
er l’im

b
allo.

cA
rtù®è realizzato

 tram
ite un sistem

a p
ro

d
uttivo

 che crea o
nd

e alte d
a 1

0
 a 2

0
 m

m
 e 

g
enera il 5

0
%

 d
i o

nd
ulazio

ne in p
iù risp

etto
 al trad

izio
nale carto

ne o
nd

ulato. G
razie a 

q
uesta struttura è m

o
lto

 resistente alla co
m

p
ressio

ne, p
ur m

antenend
o

 un p
eso

 e un 
co

nsum
o

 d
i carta lim

itati (un m
etro

 cub
o

 d
i cA

rtù® p
uò

 arrivare a p
esare circa un q

uarto
 

risp
etto

 al co
m

une carto
ne trad

izio
nale); ino

ltre ha no
tevo

li p
ro

p
rietà am

m
o

rtizzanti e 
un’elevata flessib

ilità. O
vviam

ente è riciclab
ile e p

uò
 essere sm

altito
 nella no

rm
ale 

racco
lta urb

ana d
iff

erenziata. P
er q

uesto
 viene utilizzato

 effi
cacem

ente nell’im
b

allag
g

io
 

p
er so

stituire m
ateriali p

lastici: risp
etto

 al p
o

listiro
lo, ad

 esem
p

io, rid
uce d

el 9
0

%
 i co

sti 
leg

ati allo
 sm

altim
ento. 

M
acchine effi

cienti m
a anche m

acchine che servo
no

 a p
ro

d
urre energ

ie rinnvo
ab

ili. Tra i 
lead

er euro
p

ei nella p
ro

g
ettazio

ne e p
ro

d
uzio

ne d
i m

o
to

ri elettrici p
er uso

 ind
ustriale, 

L
afert g

ro
up

 (1
5

0
 m

ilio
ni d

i fatturato, 8
1

0
 d

ip
end

enti) ha nella p
ro

d
uzio

ne d
i m

o
to

ri p
er 

le p
ale eo

liche uno
 d

ei suo
i p

unti d
i fo

rza. Q
uesto

 seg
m

ento
 vale il 1

2
%

 d
el fatturato

 
d

ell’aziend
a d

i S
an D

o
nà d

i P
iave (V

enezia), che vanta un p
o

rtfo
lio

 clienti in cui fig
urano

 
no

m
i co

m
e V

estas, G
E

, S
iem

ens W
ind

, co
nq

uistato
 g

razie anche ag
li investim

enti p
er 

l’effi
cienza energ

etica d
elle sue m

acchine.
E

sem
p

i virtuo
si no

n m
ancano

 anche nel m
eccano

-tessile. G
li elevati co

nsum
i d

i acq
ua 

ed
 energ

ia che caratterizzano
 il setto

re, uniti alla m
ag

g
io

re co
nsap

evo
lezza d

ei 
co

nsum
ato

ri sem
p

re p
iù sensib

ili alle tem
atiche am

b
ientali, so

no
 m

o
lle im

p
o

rtanti p
er 

sp
ing

ere le aziend
e verso

 sistem
i p

iù eco
co

m
p

atib
ili. G

li scand
ali rig

uard
anti g

rand
i 

aziend
e tessili e d

isastri am
b

ientali leg
ati a una p

ro
d

uzio
ne senza reg

o
le hanno

 reso
 

evid
ente co

m
e il vantag

g
io

 co
m

p
etitivo

 p
er le im

p
rese risied

a nella lo
ro

 cap
acità d

i 
intrap

rend
ere strad

e nuo
ve p

er la p
ro

d
uzio

ne, che co
ntem

p
lino

 risp
arm

io
 energ

etico, 
utilizzo

 d
i m

ino
r m

ateria p
rim

a e circo
larità d

el ciclo
 p

ro
d

uttivo. Le aziend
e 

m
eccano

tessili m
ad

e in Italy hanno
 sap

uto
 trasfo

rm
are q

uesta esig
enza in un p

ro
p

rio
 

p
unto

 d
i fo

rza, valo
re ag

g
iunto

 d
i una p

ro
d

uzio
ne d

i q
ualità. 

To
nello

, aziend
a d

el vicentino
 sp

ecializzata nella co
struzio

ne d
i m

acchine p
er il 

finissag
g

io
 d

ei tessuti, ha svilup
p

ato
 in co

llab
o

razio
ne co

n Levi S
trauss &

 C
o. un nuo

vo
 

sistem
a d

i lavag
g

io
 d

el d
enim

 che m
ig

lio
ra a livello

 d
i effi

cienza e co
m

p
atib

ilità 
am

b
ientale lo

 s
to

n
e

 w
a

s
h

in
g

, o
ssia q

uel trattam
ento

 che d
à al jeans nuo

vo
 un asp

etto
 

co
nsum

ato. Il sistem
a N

o
S

to
n

e
® d

i To
nello

 p
reved

e che il cestello
 d

ella lavatrice sia 
rivestito

 all’interno
 d

a una p
lacca ab

rasiva in acciaio
 inox. Q

uesto
 co

nsente d
i o

ttenere 
lo

 stesso
 risultato

 d
el trattam

ento
 co

n p
ietra p

o
m

ice m
a ab

b
attend

o
 d

rasticam
ente 
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1
8

l’im
p

ro
nta d

i carb
o

nio. S
i tratta d

i un sistem
a che p

uò
 essere ap

p
licato

 e rim
o

sso
 

facilm
ente, rid

uce il co
nsum

o
 d

i acq
ua, i co

sti d
i p

ro
d

uzio
ne, il tem

p
o

 d
i lavo

razio
ne e il 

lavo
ro

 m
anuale, no

n p
ro

d
uce resid

ui d
i p

o
lveri o

 fang
hi. U

n ulterio
re risp

arm
io

 si 
rag

g
iung

e co
n la tecno

lo
g

ia U
P

 d
i To

nello, che rid
uce la q

uantità d
i acq

ua utilizzata nel 
lavag

g
io

: il sistem
a infatti im

m
ette co

ntinuam
ente acq

ua nella m
acchina che tuttavia la 

recup
era e la re-im

m
ette in circo

lo
 rid

ucend
o

 sia il co
nsum

o
 energ

etico
 sia il tem

p
o

 d
i 

carico
 e d

i scarico. Il sistem
a p

uò
 essere installato

 anche su m
acchine g

ià esistenti. 

D
a Lo

ris B
ellini arriva la m

acchina p
er la tintura d

i ro
cche che co

nsente risp
arm

i no
tevo

li 
d

i energ
ia elettrica, acq

ua e ag
enti chim

ici. La m
acchina è co

stituita d
a una auto

clave co
n 

circo
lazio

ne unid
irezio

nale e d
isco

ntinua d
el b

ag
no. Q

uest’ultim
o

 avviene p
er im

p
ulsi 

successivi d
all’interno

 all’esterno
 d

elle ro
cche m

entre la p
ressurizzazio

ne avviene nella 
p

arte sup
erio

re d
ell’auto

clave co
n im

m
issio

ne d
i aria co

m
p

ressa. Il carico
 elettrico

 d
ella 

p
o

m
p

a p
rincip

ale è il 7
0

%
 inferio

re risp
etto

 ad
 una m

acchina o
rd

inaria, il rap
p

o
rto

 b
ag

no
 

è 1
 a 3

,8
 e la rid

uzio
ne d

i ag
enti chim

ici, vap
o

re e aria co
m

p
ressa si ag

g
ira tra il 2

0
 e il 3

0
%

. 
Q

uesto
 a p

arità d
i d

im
ensio

ne e m
ateriale utilizzato

 nella sua co
struzio

ne. 

C
utting

 Trad
ing

 In
ternatio

n
al d

i C
astelfranco

 V
eneto

 (T
V

) ha m
esso

 a p
unto

 una 
m

acchina p
er il tag

lio
 d

ei tessuti che p
erm

ette d
i risp

arm
iare fino

 al 7
0

%
 d

i energ
ia. H

i 

R
a

p
to

r ha una p
artico

lare struttura d
el tap

p
eto

 che, aum
entand

o
 l’attrito

 co
n il tessuto, fa 

trasp
irare l’aria p

er avere un sistem
a che g

enera la d
ep

ressio
ne a b

assi co
nsum

i senza 
necessità d

i utilizzare carta. 

H
a d

a p
o

co
 ricevuto

 la certificazio
ne G

O
T

S
 il sistem

a d
i inchio

stri reattivi A
lp

h
a

 In
k

 R
 H

D
 

d
i D

urst, aziend
a alto

atesina, tra i p
rim

i p
ro

d
utto

ri d
i sistem

i a stam
p

a a g
etto

 
d

’inchio
stro

 a riceverlo. La nuo
va fo

rm
ulazio

ne d
i q

uesto
 p

ro
d

o
tto, utile p

er la 
p

ro
d

uzio
ne d

ig
itale d

i tessuti p
er la casa, ab

b
ig

liam
ento, accesso

ri e tap
p

ezzeria rid
uce 

il co
nsum

o
 d

i inchio
stro

 d
i circa il 3

0
%

. La S
e

rie
 A

lp
h

a d
elle m

acchine p
er stam

p
a è 

l’ultim
a nata in casa D

urst e p
resenta una tecno

lo
g

ia d
i stam

p
a eco

so
stenib

ile, 
p

ro
g

ettata p
er realizzare p

ro
cessi p

ro
d

uttivi eco
no

m
ici ed

 effi
cienti, rid

ucend
o

 al m
inim

o
 

le sco
rte d

i m
ag

azzino
 g

razie ad
 una p

ro
d

uzio
ne just-in-tim

e. L’aziend
a o

ff
re anche un 

sistem
a d

i inchio
stri a b

ase d
’acq

ua, ino
d

o
ri, ato

ssici e p
rivi d

i so
stanze o

rg
aniche vo

latili 
che p

ro
d

uco
no

 stam
p

e resistenti all’ab
rasio

ne e all’acq
ua. 

D
al 2

0
1

1
 Fad

is d
i S

o
lb

iate A
rno

 (V
A

) è p
ro

m
o

to
re d

el p
ro

g
etto

 S
ustainab

le 
Techno

lo
g

ies. N
ell’am

b
ito

 d
el q

uale nasce la g
am

m
a d

i m
acchine p

er avvo
lg

im
ento

 d
el 

filo
 S

incro, che co
nsente un risp

arm
io

 d
i energ

ia d
el 1

2
%

 e d
unq

ue g
arantisce m

ino
ri 

em
issio

ni d
i C

O
2 . 

L’aziend
a b

iellese A
ntex, p

ro
d

uttrice d
i m

acchine p
er la stam

p
a sp

ace-d
yeing

 (a to
ni 

intervallati) m
ultico

lo
re su filati e tessuti, ha realizzato

 C
o

n
o

p
rin

t 1
/6

 c, m
acchina co

n 
im

p
ianto

 che co
nsente il recup

ero
 d

i acq
ua d

i raff
red

d
am

ento
 co

n un risp
arm

io
 d

el 5
0

%
 

d
i acq

ua e d
el 7

0
%

 d
i energ

ia. 

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

La m
anifattura cam

b
ia p

elle co
n le tecno

lo
gie 

ad
d

itive, la stam
p

a 3
d

, un’inno
vazio

ne 
entrata o

rm
ai in m

o
lti setto

ri, in g
rad

o
  

d
i rid

urre i co
sti, i tem

p
i e l’im

p
atto

 d
ella 

p
ro

d
uzio

ne sull’am
b

iente
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S
em

p
re sul fro

nte d
el risp

arm
io

 id
rico

 la m
acchina U

n
im

a
t d

i C
ub

o
tex p

er la tintura a 
sp

ruzzo, g
razie ad

 uno
 sp

eciale sistem
a d

i circo
lazio

ne e alla p
resenza d

i una p
o

m
p

a assiale, 
p

uò
 lavo

rare co
n un rap

p
o

rto
 b

ag
no

 inferio
re d

el 3
0

%
 risp

etto
 ad

 altre m
acchine sim

ili. 

R
isp

arm
iare recup

erand
o

 energ
ia: è q

uello
 che fa lo

 scam
b

iato
re auto

p
ulente b

revettato
 

d
a A

lb
in

i E
n

erg
ia, che ha m

esso
 a p

unto
 un sistem

a d
i recup

ero
 d

el calo
re d

a p
iù 

m
acchine ind

ustriali. P
rim

a d
i q

uesta inno
vazio

ne no
n era p

o
ssib

ile recup
erare energ

ia 
term

ica d
a p

iù m
acchine co

ntem
p

o
raneam

ente, m
a o

g
ni m

acchina aveva b
iso

g
no

 d
el 

p
ro

p
rio

 scam
b

iato
re. Il sistem

a d
i A

lb
ini E

nerg
ia serve invece p

iù m
acchine (linee 

co
ntinue, m

ultilinee co
ntinue e m

acchine b
atch co

n carico
 e scarico

 no
n 

co
ntem

p
o

ranei). H
a un’effi

cienza term
ica sup

erio
re all’8

5
%

 e p
resenta un sistem

a 
auto

m
atico

 d
i p

ulizia cap
ace d

i rim
uo

vere le im
p

urità p
resenti nelle acq

ue reflue. 

D
is

s
o

lv
a è la m

acchina id
eata d

a L
afer, aziend

a vicentina, p
er elim

inare g
li o

li d
i filatura 

d
ai tessuti sintetici elastici. G

li o
li d

i filatura no
n so

no
 so

lub
ili in acq

ua, p
er cui 

no
rm

alm
ente il lavag

g
io

 utilizza d
eterg

enti che p
o

i veng
o

no
 lavati via co

n g
rand

e 
d

isp
end

io
 d

i acq
ua. A

ttraverso
 un so

lvente o
rg

anico, D
isso

lva è in g
rad

o
 d

i elim
inare 

g
li o

li d
i filatura risp

arm
iand

o
 acq

ua. L’o
lio

 resid
uo

 nel tessuto
 si rid

uce a m
eno

 d
ella 

m
età d

i q
uello

 p
resente co

n un lavag
g

io
 ad

 acq
ua. L’asciug

atura avviene d
irettam

ente 
nell’im

p
ianto

 utilizzand
o

 il 1
0

%
 d

ell’energ
ia term

ica che si im
p

ieg
hereb

b
e p

er 
l’asciug

atura d
all’acq

ua. Il 9
9

%
 d

el so
lvente viene riutilizzato

 e no
n p

ro
d

uce scarichi, 
la p

ulizia è m
ig

lio
re p

erché p
iù unifo

rm
e e si ap

p
lica anche a tessuti d

i lana e seta. 
P

er m
ercerizzare tessuti d

enim
, cam

iceria, co
to

ni e m
ag

lia c’è P
erm

afix, m
acchina che 

co
nsente un no

tevo
le risp

arm
io

 d
i acq

ua risp
etto

 al trattam
ento

 in so
d

a. La m
acchina 

è p
iù co

m
p

atta risp
etto

 alle sue o
m

o
lo

g
he, al suo

 interno
 il tessuto

 viene im
m

erso
 

in am
m

o
niaca liq

uid
a p

o
rtata a una tem

p
eratura d

i –3
7

°, p
o

i elim
inata p

er evap
o

razio
ne 

e riutilizzata p
er il 9

0
%

. I risultati o
ttenuti sui tessuti co

nsento
no

 d
i rid

urre l’uso
 d

i 
am

m
o

rb
id

enti e d
i resine antip

ieg
a e q

uind
i i co

sti d
el finissag

g
io. 

E
uro

p
ro

g
etti d

i P
ad

o
va è sp

ecializzata nella p
ro

g
ettazio

ne e g
estio

ne d
i im

p
ianti p

er il 
trattam

ento
 d

elle acq
ue. H

a realizzato
 —

 insiem
e a O

lim
p

ias G
ro

up
 e A

sp
el, nell’am

b
ito

 
d

el p
ro

g
ram

m
a euro

p
eo

 E
co

-Inno
vatio

n, p
er il p

ro
g

etto
 W

a
s

a
te

x —
 un im

p
ianto

 p
er il 

riuso
 d

elle acq
ue reflue d

i un’aziend
a tessile che p

erm
ette d

i riutilizzare il 7
0

%
 d

ell’acq
ua, 

p
ari a circa 1

0
0

0
 m

etri cub
i al g

io
rno. L’acq

ua d
ep

urata ha una q
ualità tale d

a p
erm

ettere 
anche la rid

uzio
ne d

i ag
enti chim

ici nelle fasi d
i tintura e finissag

g
io. 

V
allero

 Internatio
nal, aziend

a d
el to

rinese, ha realizzato
 V

o
rte

x, un sistem
a p

er i p
ro

cessi 
um

id
i in co

nceria che o
ltre a g

arantire una p
erfetta ap

ertura d
elle p

elli d
urante le o

p
erazio

ni 
d

i rinverd
im

ento, calcinaio
 e in altre azio

ni p
relim

inari d
ella co

ncia, p
erm

ette un risp
arm

io
 d

i 
energ

ia che arriva al 7
0

–8
0

%
 se co

nfro
ntato

 co
n m

acchine trad
izio

nali, d
i acq

ua fino
 al 

4
0

%
, d

i p
ro

d
o

tti chim
ici d

al 5
 al 2

5
%

. E
c

o
-D

ru
m

 è invece il sistem
a che rid

uce g
li scarichi 

attraverso
 la filtrazio

ne e ricirco
lo

 d
el b

ag
no

 co
n un risp

arm
io

 d
i acq

ua alm
eno

 d
el 2

0
%

.

L
a stam

p
a 3

D
 

La m
anifattura cam

b
ia p

elle co
n le tecno

lo
g

ie ad
d

itive, la stam
p

a 3
d

, un’inno
vazio

ne 
entrata o

rm
ai in m

o
lti setto

ri, in g
rad

o
 d

i rid
urre i co

sti, i tem
p

i e l’im
p

atto
 d

ella 
p

ro
d

uzio
ne sull’am

b
iente. O

g
g

i utilizzata in Italia so
p

rattutto, m
a no

n so
lo, p

er la 
p

ro
to

tip
azio

ne, o
ltre ad

 essere p
iù velo

ce d
ei no

rm
ali sistem

i p
ro

d
uttivi, la stam

p
a 3

d
 

elim
ina q

uasi d
el tutto

 i p
ro

b
lem

i leg
ati ai d

ifetti d
i fab

b
rica e lo

 sp
reco

 d
i m

ateriale. Le 
stam

p
anti 3

d
 infatti lavo

rano
 p

er ag
g

reg
azio

ne d
i m

ateriale, p
er so

vrap
p

o
sizio

ne d
i layer, 

al co
ntrario

 d
i q

uanto
 avviene nei p

ro
cessi so

ttrattivi, usand
o

 so
ltanto

 la q
uantità d

i 
m

ateriale ind
isp

ensab
ile a realizzare il p

ezzo, co
n la p

o
ssib

ilità d
i co

m
b

inare m
ateriali 

d
iff

erenti. La p
o

ssib
ilità d

i p
ro

d
urre anche p

ezzi sing
o

li fa sì che, ad
 esem

p
io, p

arti d
i 

ricam
b

io
 and

ate fuo
ri p

ro
d

uzio
ne p

o
ssano

 essere rip
ro

d
o

tte rend
end

o
 anco

ra utili 
m

acchine e o
g

g
etti vari, allung

and
o

ne la vita e allo
ntanand

o
ne l’o

b
so

lescenza. 
La g

ran p
arte d

ei co
strutto

ri italiani d
i stam

p
anti 3

D
 o

ff
re “stam

p
anti p

ro
fessio

nali”, che 
si p

o
ng

o
no

 a m
età strad

a tra q
uelle d

efinite “p
erso

nali” (m
eno

 d
i 2

.5
0

0
 d

o
llari) e q

uelle 
“ind

ustriali” (o
ltre i 2

0
.0

0
0

 d
o

llari). La m
ag

g
io

ranza d
i q

uesti so
g

g
etti p

ro
d

uce stam
p

anti 
co

n tecno
lo

g
ia FD

M
 (Fused

 d
ep

o
sitio

n m
o

d
eling

) d
etta anche FFF (Fused

 Filam
ent 

Fab
ricatio

n), in cui un filam
ento

 p
lastico

 o
 un filo

 m
etallico

 è sro
to

lato
 d

a una b
o

b
ina e 

and
rà a fo

rm
are l’o

g
g

etto
 d

a realizzare. Q
uesto

 p
erché nel 2

0
0

9
 è scad

uto
 il b

revetto
 

am
ericano

 (d
urata: vent’anni) che tutelava ap

p
unto

 la stam
p

a FD
M

 (P
atent U

S
5

1
2

1
3

2
9

). 
A

lti p
ro

d
utto

ri im
p

ieg
ano

 la stereo
lito

g
rafia (S

L
A

-S
tereo

Litho
g

rap
hy A

p
p

aratus), che si 
b

asa sulla fo
to

p
o

lim
erizzazio

ne/so
lid

ificazio
ne d

i una resina fo
to

sensib
ile liq

uid
a 

co
m

p
o

sta d
a p

o
lim

eri ep
o

ssid
ici, che, versata in una vasca, viene co

lp
ita d

a un laser. 

C
o

n m
archio

 3
n

tr, J
d

eal-Fo
rm

, so
cietà attiva d

a o
ltre 6

0
 nel setto

re tessile (nasce p
er la 

p
ro

d
uzio

ne d
i stecche e ferretti d

a reg
g

iseno
) p

ro
d

uce stam
p

ati d
i tip

o
 ind

ustriale, in 
p

artico
lare p

er l’aero
sp

azio
 e la d

ifesa. Le stam
p

anti 3
ntr p

o
sso

no
 stam

p
are co

n tutti i 
p

o
lim

eri d
isp

o
nib

ili sul m
ercato, e p

o
sso

no
 im

p
ieg

are fino
 a tre m

ateriali in co
ntem

p
o

ranea. 
L’aziend

a ha iniziato
 nel 2

0
1

0
 co

m
e utente, usand

o
 p

ezzi d
i m

acchinario
 stam

p
ati in 3

D
. N

el 
2

0
1

2
 ha realizzato

 p
er uso

 interno
 la p

rim
a stam

p
ante 3

D
 a filam

ento
 p

er uso
 interno

; nel 
2

0
1

3
 arriva il p

rim
o

 p
ro

to
tip

o
 d

i una m
acchina co

n p
iatti rim

o
vib

ili m
ag

netici, la A
2

, vend
uta 

o
nline. A

ttualm
ente p

ro
d

uce d
ue m

acchine co
n FFF: la A

4
v

3
 e la A

2
v

2
.

È
 sp

ecializzata nella stereo
lito

g
rafia D

W
S

, so
cietà d

i T
hiene (V

I). 4
8

 d
ip

end
enti, exp

o
rt 

d
ell’8

0
%

 d
ella p

ro
d

uzio
ne in tutto

 il m
o

nd
o, p

ro
d

uce stam
p

anti 3
D

 ad
 alta riso

luzio
ne p

er 
il m

anufacturing
, il setto

re d
entale (restauri d

entali p
ro

vviso
ri o

 a lung
o

 term
ine) e d

ella 
g

io
ielleria (d

al p
icco

lo
 lab

o
rato

rio
 alla g

rand
e ind

ustria). 

N
el cam

p
o

 d
ella stam

p
a 3

d
, S

ism
a g

ià nel 2
0

1
1

 ha iniziato
 lo

 svilup
p

o
 d

el p
ro

g
etto

 LM
F 

(Laser M
etal Fusio

n) p
er la realizzazio

ne d
i una stam

p
ante 3

d
 p

er o
g

g
etti m

etallici. D
o

p
o

 
la p

rim
a stam

p
ante m

y
s

in
t1

0
0

 p
resentata nel 2

0
1

4
, è nata m

y
s

in
t3

0
0

, p
er la p

ro
d

uzio
ne 

in p
icco

le serie d
i p

ezzi d
i m

ed
ia d

im
ensio

ne. La stesura d
ei vari strati d

i p
o

lvere 
m

etallica avviene in tem
p

i rid
o

tti aum
entand

o
 la p

ro
d

uttività m
entre la fo

rm
a circo

lare 
d

ella p
iattafo

rm
a evita q

ualsiasi d
isp

ersio
ne d

i m
ateriale che q

uind
i no

n p
ro

d
uce sp

reco.

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY
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1
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G
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A
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0

1
8

C
o

n
c

e
p

t L
a

s
e

r X
 lin

e
 2

0
0

0
R

® è l’ultim
a arrivata in casa 

are
, m

ezzo
 seco

lo
 d

i esp
erienza 

nel setto
re d

ella m
eccanica d

i p
recisio

ne e q
uasi un d

ecennio
 nella p

ro
to

tip
azio

ne 
rap

id
a. S

i tratta d
ell’im

p
ianto

 p
er la stam

p
a 3

d
 d

el m
etallo

 p
iù g

rand
e d

el m
o

nd
o

: 
p

erm
ette d

i sinterizzare il m
etallo

 in p
ezzi m

o
no

litici d
i g

rand
e vo

lum
e, co

n tem
p

i d
i 

p
ro

d
uzio

ne rid
o

tti a p
arità d

i vo
lum

e, risp
etto

 a m
acchine p

iù p
icco

le. La m
acchina 

co
nsente d

i p
ro

d
urre p

ezzi co
n p

esi m
ino

ri risp
etto

 alla m
anifattura trad

izio
nale, che si 

trad
uco

no
 in m

ino
ri q

uantità d
i energ

ia necessarie p
er la lo

ro
 m

o
vim

entazio
ne nel 

co
ntesto

 d
el m

acchinario
 su cui o

p
erano. 

Lo
 sto

rico
 g

rup
p

o
 italiano

 O
livetti co

m
m

ercializza stam
p

anti 3
D

 p
ro

g
ettati p

er le P
m

i 
(d

alle im
p

rese d
ei co

m
p

o
nenti d

i arred
o

 a q
uelle d

i g
io

catto
li), co

m
e la S

2
: vo

lum
e d

i 
stam

p
a 4

0
0

 ×
 4

0
0

 ×
 4

0
0

 m
illim

etri, viene utilizzata p
rincip

alm
ente p

er realizzare m
o

d
elli 

e p
ro

to
tip

i, m
a, in alcuni casi, realizza anche num

eri lim
itati d

i p
ro

d
o

tti finali.

Le stam
p

anti O
livetti so

no
 realizzate d

a G
im

ax3
D

, d
i P

rato
 (FI). N

ata d
a un’aziend

a d
i 

auto
m

azio
ne ind

ustriale p
ro

d
uce ap

p
unto, in esclusiva, stam

p
ati p

er O
livetti. M

a no
n 

so
lo. N

el suo
 catalo

g
o

 ci so
no

 anche la G
1

- P
R

O
 (3

0
0

 ×
 3

0
0

 ×
 3

0
0

 m
illim

etri) e la G
3

-P
R

O
 

(4
2

0
 ×

 5
0

0
 ×

 4
5

0
 m

illim
etri), tecno

lo
g

ia FFF, che p
o

sso
no

 lavo
rare co

n un g
ran num

ero
 

d
i m

ateriali tecnici 2
4

 o
re su 2

4
, e veng

o
no

 im
p

ieg
ate so

p
rattutto

 nel setto
re d

ella 
m

eccanica e d
ell’auto

m
o

tive. +
 *-

I d
ro

ni
D

al co
ntro

llo
 rem

o
to

 d
elle centrali a p

annelli so
lari fino

 alla valutazio
ne d

ello
 stress id

rico
 

d
elle co

ltivazio
ni o

 alla lo
tta b

io
lo

g
ica ai p

arassiti: il m
o

nd
o

 d
ei d

ro
ni m

ad
e in Italy sta g

ià 
d

and
o

 un co
ntrib

uto
 im

p
o

rtante alla so
stenib

ilità e all’effi
cienza d

elle im
p

rese italiane.
A

d
 esem

p
io

 Itald
ro

n
 d

i R
avenna, che ha svilup

p
ato

 m
o

d
elli p

er il setto
re ag

rico
lo

: co
m

e 
q

uelli che attraverso
 cam

ere m
ulti-sp

ettrali e ip
er-sp

ettrali p
erm

etto
no

 d
i rilevare il 

vig
o

re d
el fo

g
liam

e; o
 term

o
cam

ere rad
io

m
etriche che rilevano

 lo
 stress id

rico. N
el 2

0
1

5
 

insiem
e ad

 A
d

ro
n 

echn
o

lo
g

y, l’aziend
a ha svilup

p
ato

 A
g

ro
d

ro
n, co

ncep
ito

 p
er essere 

utilizzato
 nella lo

tta b
io

lo
g

ica ai p
arassiti, p

er esem
p

io
 lanciand

o
 sui cam

p
i d

i m
ais d

elle 
p

icco
le cap

sule d
i cellulo

sa co
ntenenti le uo

va d
i un insetto

 che co
ntrasta la d

iff
usio

ne 
d

ella p
iralid

e, un lep
id

o
ttero

 che p
uò

 d
istrug

g
ere intere co

ltivazio
ni. Q

uesta tecno
lo

g
ia in 

p
ro

sp
ettiva p

o
treb

b
e essere utilizzata p

er g
li stessi trattam

enti in so
stituzio

ne d
ei 

classici tratto
ri. 

A
irvisio

n
, d

ivisio
ne d

i N
eutech d

ed
icata allo

 svilup
p

o
 d

i d
ro

ni a co
m

and
o

 rem
o

to, ha 
realizzato

 i p
rim

i d
ro

ni so
lari al m

o
nd

o, in g
rad

o
 d

i sup
erare uno

 d
ei lim

iti d
ei d

ro
ni: la 

d
urata d

i carica d
ella b

atteria e q
uind

i l’auto
no

m
ia d

i vo
li (d

i so
lito

 atto
rno

 ai 2
0

 m
inuti, tre 

o
re p

er m
o

d
elli p

artico
lari). I d

ro
ni A

irvisio
n infatti so

no
 in g

rad
o

 d
i restare in vo

lo
 fino

 a 
1

2
 o

re usand
o

 esclusivam
ente la luce d

el S
o

le. P
resentati al R

o
m

a D
ro

ne C
o

nference 
2

0
1

7
, q

uesti m
o

d
elli so

no
 p

ensati p
er m

issio
ni d

i so
rveg

lianza co
stante o

 p
er scacciare 

uccelli d
ai cam

p
i e d

ag
li aero

p
o

rti.

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

Telaio
 in carb

o
nio, vo

lo
 m

anuale o
p

p
ure auto

m
atico, p

o
sso

no
 caricare a b

o
rd

o
 m

o
lti 

senso
ri d

iff
erenti: fo

to
cam

ere, vid
eo

cam
ere, term

o
cam

ere, cam
ere ip

er-sp
ettrali (q

uelle 
usate ad

 esem
p

io
 p

er sco
vare d

iscariche illeg
ali) o

 senso
ri Lid

ar (telerilevam
ento

 laser 
d

elle d
istanze e d

ella p
resenza d

i alcune so
stanze chim

iche). I d
ro

ni d
ella start-up

 
ro

m
ana FlyTo

p
 veng

o
no

 im
p

ieg
ati co

n o
ttim

i risultati p
er m

o
nito

rare im
p

ianti d
i 

g
enerazio

ne energ
etica, in p

rim
is q

uelli fo
to

vo
ltaici.
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A
b

b
ig

liam
ento

–tessile
5

4

Il tem
a d

ella so
stenib

ilità d
ei p

ro
d

o
tti e d

ei p
ro

cessi d
ella filiera d

ella m
o

d
a è 

letteralm
ente esp

lo
so

 nel co
rso

 d
ell’ultim

o
 anno. S

ig
nificativo

 in q
uesta stag

io
ne 

co
ntrasseg

nata d
a eventi, co

nveg
ni, p

ub
b

licazio
ni sul tem

a, è l’interesse m
o

strato
 d

al 
sistem

a asso
ciativo

 ind
ustriale e d

alle fiere d
i setto

re. N
e è testim

o
nianza lo

 sp
azio

 
riservato

 alle p
ro

p
o

ste ‘g
reen’ d

eg
li esp

o
sito

ri in m
anifestazio

ni co
m

e P
itti, Filo

 e M
ilan

o
 

U
nica. Q

uest’ultim
a aveva lanciato

 g
ià d

urante la 2
6

esim
a ed

izio
ne (feb

b
raio

 2
0

1
8

), p
er 

la p
rim

a vo
lta, un fo

cus d
ed

icato
 alla so

stenib
ilità co

n l’esp
o

sizio
ne d

i tessuti e accesso
ri 

p
ro

d
o

tti co
n m

ateriali e p
ro

cessi so
stenib

ili certificati. N
el co

rso
 d

ella 2
7

esim
a ed

izio
ne 

il p
ro

g
etto

 è stato
 raff

o
rzato

 co
n la selezio

ne e l’esp
o

sizio
ne 7

5
0

 cam
p

io
ni d

i tessuti ed
 

accesso
ri realizzati d

a 1
2

5
 aziend

e (nell’ed
izio

ne p
reced

ente avevano
 ad

erito
 5

0
 

esp
o

sito
ri co

n 1
5

0
 cam

p
io

ni d
i tessuto

). I m
ateriali esp

o
sti so

no
 stati valutati d

a una 
co

m
m

issio
ne tecnica sulla b

ase d
i 9

 criteri: m
ateriali b

io, d
a fo

reste g
estite 

resp
o

nsab
ilm

ente, d
a riciclo, co

n fib
re inno

vative b
io

 b
ased

, co
n fib

re chim
iche d

a 
p

ro
cessi clo

sed
-lo

o
p, m

ateriali trad
izio

nali a b
asso

 im
p

atto, fib
re anim

ali cruelty-free , 
senza so

stanze chim
iche p

erico
lo

se. S
eco

nd
o

 q
uanto

 d
ichiarato

 d
ag

li o
rg

anizzato
ri d

ue 
terzi d

ei cam
p

io
ni esp

o
sti si so

no
 d

istinti p
er attenzio

ne all’utilizzo
 d

i so
stanze chim

iche 
no

n d
anno

se, un terzo
 d

ei cam
p

io
ni è realizzato, in tutto

 o
 in p

arte, co
n m

ateriali d
a 

riciclo
 m

entre O
eko

-Tex risulta essere la certificazio
ne p

iù d
iff

usa (3
5

%
), seg

uita d
alla 

co
nfo

rm
ità all’im

p
eg

no
 D

E
TO

X
 e alla G

R
S

 (G
lo

b
al R

ecycled
 S

tand
ard

). M
a se l’ind

ustria a 
m

o
nte accelera sul fro

nte d
ella p

ro
d

uzio
ne d

i m
ateriali a b

asso
 im

p
atto

 am
b

ientale, un 
m

essag
g

io
 altrettanto

 fo
rte arriva d

al m
o

nd
o

 d
el fashio

n che reg
istra il successo

 d
el 

g
reen carp

et alla p
rim

a ed
izio

ne M
ilano

 Fash
io

n
 W

eek realizzata nel settem
b

re 2
0

1
7

 co
n 

il so
steg

no
 d

el M
IS

E
 e rip

ro
p

o
sta nel settem

b
re 2

0
1

8
.

In realtà l’attivism
o

 fieristico
 è l’inevitab

ile risp
o

sta al crescente p
ro

tag
o

nism
o

 d
elle 

im
p

rese d
ella filiera che q

uesto
 rap

p
o

rto
 d

o
cum

enta d
a anni e che g

uad
ag

na visib
ilità in 

eventi d
i rilievo

 p
ro

p
o

sti all’attenzio
ne d

i un’o
p

inio
ne p

ub
b

lica sem
p

re p
iù co

nsap
evo

le 
d

elle criticità am
b

ientali e so
ciali d

el sistem
a g

lo
b

ale d
ella m

o
d

a.
O

sservand
o

 le strateg
ie ad

o
ttate d

alle im
p

rese nell’ultim
o

 anno
 p

o
ssiam

o
 co

sì 
sintetizzare i p

rincip
ali d

river d
i inno

vazio
ne so

stenib
ile:

•   C
o

nferm
a la sua im

p
o

rtanza il tem
a d

ella sicurezza ch
im

ica che si co
ncretizza

 
nell’im

p
eg

no
 – assunto

 d
a m

o
lte im

p
rese – a no

n utilizzare so
stanze chim

iche
 

p
erico

lo
se e a vietarne l’uso

 nell’am
b

ito
 d

ella filiera ad
o

ttand
o

 co
sì p

aram
etri 

 
b

en p
iù restrittivi d

i q
uelli im

p
o

sti d
al reg

o
lam

ento
 co

m
unitario

 R
each. S

i tratta 
 

d
i una risp

o
sta alla crescente d

o
m

and
a d

ei b
rand

 a fo
rnire tessuti ed

 accesso
ri 

 
co

m
p

liance a P
-R

S
L o

 M
-R

S
L (R

estricted
 S

ub
stances List, liste d

elle so
stanze 

 
chim

iche attenzio
nate nei p

ro
d

o
tti – P

 – o
 nei p

ro
cessi – M

) che ha il m
erito

 
 

d
i co

invo
lg

ere nella so
luzio

ne d
i ap

p
ro

cci inno
vativi o

ltre alle im
p

rese che  
 

realizzano
 m

ateriali e li ‘no
b

ilitano
’, i p

ro
d

utto
ri d

i co
lo

ranti, ausiliari ed
 ad

d
itivi,

 
i lab

o
rato

ri d
i testing

 e d
i ricerca. La crescente attenzio

ne all’eff
etto

 d
i fo

rm
ulati

 
chim

ici sull’am
b

iente è in p
arte stato

 so
llecitato

 d
alla cam

p
ag

na D
etox lanciata 

5
4

  R
ed

atto
 d

a A
uro

ra M
ag

ni 
– p

resid
ente B

lum
ine/

sustainab
ility-lab

 e d
o

cente 
incaricato

 p
resso

 la LIU
C

 – 
U

niversità C
attaneo

 p
er 

l’inseg
nam

ento
 d

i 
S

o
stenib

ilità d
ei p

ro
cessi 

p
ro

d
uttivi. A

uro
ra M

ag
ni è 

anche co
-autrice d

el vo
lum

e 
‘N

eo
 m

ateriali nell’eco
no

m
ia 

circo
lare. 

o
d

a’, a cura d
i 

M
arco

 R
icchetti e in 

co
llab

o
razio

ne co
n B

lum
ine e 

il so
cial m

ed
ia S

ustainab
ility-

lab, che d
 am

p
io

 rilievo
 ai 

m
ateriali o

ttenuti d
a riciclo

 d
i 

scarti p
o

st p
ro

d
uzio

ne e p
o

st 
co

nsum
o

 e d
a b

io
m

asse e le 
fi

b
re tessili, d

escritti in b
ase 

alle criticità e ai vantag
g

i 
am

b
ientali evid

enziati d
a 

stud
i ed

 evid
enze 

scientifi
che. Il vo

lum
e, ed

ito
 

d
a 

d
izio

ni A
m

b
iente, analizza 

num
ero

se case histo
ry, q

uali 
R

ad
ici G

ro
up, D

itta G
. 

Lanfranchi, 
uro

jersey p
er le 

fi
b

re no
n rinnovab

ili, 
o

to
nifi

cio
 

lcese, Fellico
lo

r, 
esani, D

ienp
i, Favini, 

Tessitura Taro
ni e C

anep
a p

er 
le rinnovab

ili. 3
C

Filati e 
S

ervizi O
sp

ed
alieri so

no
 

ino
ltre citati co

m
e b

uo
ne 

p
rassi nelle azio

ni d
i riciclo

 
d

ei m
ateriali

5
5

  Fo
nte: Innovazio

ne 
so

stenib
ile nell’ind

ustria 
tessile, A

.
ag

ni, 
. N

o
è, 

G
uerrini N

e
t, 2

0
1

7

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

 
d

a G
reenp

eace nel 2
0

1
1

 la cui co
nclusio

ne è p
revista nel 2

0
2

0
. In un rep

o
rt 

 
p

ub
b

licato
 d

all’asso
ciazio

ne am
b

ientalista nel lug
lio

 2
0

1
8

 D
estinatio

n Zero
 

 
si ap

p
rend

e che su 8
0

 im
p

rese (b
rand

 e aziend
e m

anifatturiere) che hanno
 ad

erito
 

 
alla cam

p
ag

ne a livello
 m

o
nd

iale, 6
0

 so
no

 italiane a co
nferm

a d
ell’interesse 

 
che il tem

a inco
ntra nel no

stro
 P

aese e d
el ruo

lo
 g

uid
a internazio

nale che 
 

le no
stre aziend

e stanno
 assum

end
o

• 
C

resce il rico
rso

 ad
 evid

enze d
o

cum
entali (certificati d

i analisi d
i lab

o
rato

ri, 
 

certificazio
ni, LC

A
) finalizzate a d

are visib
ilità o

g
g

ettiva alle azio
ni intrap

rese 
 

d
alle im

p
rese e alcune aziend

e – anche inferio
ri ai 5

0
0

 ad
d

etti – p
resentano

 
 

b
ilanci d

i so
stenib

ilità

• 
La necessità d

i tracciare i m
ateriali lung

o
 i p

ro
cessi p

ro
d

uttivi, la lo
g

istica 
 

e la d
istrib

uzio
ne, tro

va nelle tecno
lo

g
ie d

ig
itali un sup

p
o

rto
 o

p
erativo

 
 

effi
cace, sia p

er co
nd

ivid
ere info

rm
azio

ne lung
o

 g
li step

 d
i lavo

razio
ne 

 
che p

er co
m

unicare co
n il co

nsum
ato

re

• 
L’eco

no
m

ia circo
lare

 entra nell’ag
end

a d
ell’ind

ustria tessile e d
ella m

o
d

a 
 

sia co
m

e scelta d
i m

ateriali seco
nd

 life che nella ricerca d
i ap

p
ro

cci facilitanti 
 

le fasi d
i d

ism
issio

ne e riciclo
 S

icurezza chim
ica sem

p
re nell’ag

end
a d

ell’ind
ustria tessile e d

ella m
o

d
a

S
i p

arte co
n un tem

a che, utilizzand
o

 co
m

e riferim
ento

 il m
o

d
ello

 d
ei flussi Inp

ut-
P

ro
cess-O

utp
ut am

b
ientali d

el sistem
a p

ro
d

uttivo
 (ved

i cap. 2
.1

), rim
and

a ag
li inp

ut: 
l’im

p
ieg

o
 d

i so
stanze chim

iche. N
el seg

m
ento

 tessile - m
o

d
a la so

stenib
ilità si co

niug
a 

co
n la sicurezza chim

ica, co
m

e co
nferm

ano
 ind

ag
ini co

nd
o

tte neg
li ultim

i anni sulle 
strateg

ie ad
o

ttate d
alle im

p
rese d

el co
m

p
arto. 5

5 D
a q

uesto
 p

unto
 d

i vista i lab
o

rato
ri 

tecno
lo

g
ici che fo

rnisco
no

 servizio
 d

i testing
 alle im

p
rese d

el setto
re so

no
 o

sservato
ri 

p
rivileg

iati p
er verificare co

m
e si è evo

luta la d
o

m
and

a d
i analisi chim

iche sui m
anufatti 

tessili e reflui allo
 sco

p
o

 d
i verificare e q

uantificare la p
resenza d

i so
stanze to

ssiche.

La g
estio

ne d
elle P

-R
S

L e M
-R

S
L (p

ro
to

co
lli ind

icanti lim
iti d

i p
resenza d

i d
eterm

inate 
so

stanze chim
iche in p

ro
d

o
tti o

 p
ro

cessi) im
p

o
sti d

a co
m

m
ittenti ai p

ro
d

utto
ri tessili e 

chim
ici o

 ind
icati d

ai sistem
i d

i certificazio
ne am

b
ientale, rap

p
resenta una criticità p

er le 
im

p
rese m

anifatturiere sp
ecie p

er le P
M

I. P
er aff

ro
ntare q

uesto
 p

ro
b

lem
a è stato

 svo
lto

 
co

n il sup
p

o
rto

 eco
no

m
ico

 d
ella reg

io
ne Lo

m
b

ard
ia nell’am

b
ito

 d
el b

and
o

 S
m

art Fashio
n 

and
 D

esig
n, il p

ro
g

etto
 F-S

usy co
o

rd
inato

 d
al P

o
litecnico

 d
i M

ilano
 e p

artecip
ato

 d
a 

so
cietà d

i co
nsulenza (B

lum
ine

 e N
ekte

, M
ilano

) e d
a im

p
rese m

anifatturiere (B
esani d

i 
B

esnate – V
arese, la co

m
asca Tessitura A

ttilio
 Im

p
eriali e la crem

o
nese 

ag
lifi

cio
 R

ip
a ). 

Tra i p
ro

d
o

tti realizzati si seg
nala un so

ftw
are d

i auto
d

iag
no

si che co
nsente alle im

p
rese, 

d
o

p
o

 aver ‘caricato
’ e d

ati d
ei test d

i lab
o

rato
rio

 relativi a p
ro

d
o

tti e reflui (acq
ue d

i 
scarico

 e fang
hi) d

i verificare la co
m

p
liance co

n i m
o

ltep
lici p

ro
to

co
lli elab

o
rati d

a b
rand

 
e sistem

i d
i certificazio

ne.
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S
e il m

o
nito

rag
g

io
 d

elle so
stanze critiche rap

p
resenta un tem

a d
i fo

rte attualità p
er le 

im
p

rese d
el setto

re, altrettanto
 rilevante è la sp

erim
entazio

ne d
i so

stanze a m
ino

r 
im

p
atto

 am
b

ientale nelle lavo
razio

ni tessili. B
rand

 d
ell’o

utd
o

o
r (C

A
M

P
, P

rem
ana, Lecco

; 
S

alew
a, B

o
lzano

; L
a sp

o
rtiva, Trento

; A
, M

o
nteb

elluna, Treviso
) d

ichiarano
 i p

ro
p

ri 
sfo

rzi p
er arrivare nei p

ro
ssim

i anni all’elim
inazio

ne d
ai p

ro
p

ri tessuti d
ei co

m
p

o
sti 

p
erfluo

rurati – P
FC

 – utilizzati co
m

e im
p

erm
eab

ilizzanti ed
 antim

acchia la cui p
erico

lo
sità 

p
er l’am

b
iente e la salute um

ana è o
rm

ai am
p

iam
ente rico

no
sciuta.

B
o

zzim
a b

io
d

eg
rad

ab
ile (b

ag
no

 d
i so

stanze ind
urenti in cui viene im

m
erso

 il filo
 d

i o
rd

ito
 

p
er rend

erlo
 resistente alle tensio

ni d
urante il p

ro
cesso

 d
i tessitura) realizzata co

n 
chito

sano
 (b

io
p

o
lim

ero
 estratto

 d
all’eso

scheletro
 d

i cro
stacei, inno

vazio
ne intro

d
o

tta 
d

alla co
m

asca C
anep

a) in so
stituzio

ni d
i P

V
A

 (alco
o

l p
o

livinilico
) è utilizzata d

a R
o

m
ito

 
M

anifattura (Lucca). L’aziend
a ino

ltre realizza tessuti tinti co
n co

lo
ranti naturali e 

funzio
nalizzati co

n g
rap

hene ap
p

licato
 co

n trattam
enti nano

 tecno
lo

g
ici p

er attrib
uire 

co
nfo

rt term
ico

 ai cap
i, il tutto

 co
n p

ro
cessi a b

asso
 co

nsum
i id

rico. 

Il m
ag

lificio
 B

rug
no

li G
iovanni (B

usto
 A

rsizio, V
arese) ha invece o

ttenuto
 il b

revetto
 p

er 
B

r4
, una g

am
m

a d
i tessuti b

io
 b

ased
 (filati Fulg

ar in p
o

liam
m

id
e d

erivata d
a sem

i d
i ricino

) 
e p

er una tecno
lo

g
ia che rid

uce l’im
p

atto
 am

b
ientale d

el p
ro

cesso
 p

ro
d

uttivo
 co

n un tag
lio

 
d

el 2
0

%
 d

ei co
nsum

i d
i acq

ua ed
 energ

ia risp
etto

 a un p
ro

cesso
 p

ro
d

uttivo
 stand

ard
.

U
na lettura a 3

6
0

 g
rad

i sul rap
p

o
rto

 tecno
lo

g
ie inno

vative, chim
ica e tessile è stato

 
o

ff
erto

 d
a uno

 stud
io

 co
m

m
issio

nato
 d

a T
extile S

o
lutio

n
 C

enter (Fino
 M

o
rnasco, C

o
m

o
) 

d
i cui E

p
so

n Italia (M
ilano

) fa p
arte insiem

e all’ aziend
a chim

ica Fo
r.Tex. (Fino

 M
o

rnasco
 

C
o

m
o

) e alla m
eccanica F.lli R

o
b

ustelli (V
illa G

uard
ia, C

o
m

o
) co

ncretizzato
si nella 

p
ub

b
licazio

ne d
el terzo

 q
uad

erno
 d

ella co
llana ‘O

ltre le vie d
ella seta’ d

al tito
lo

 S
ta

m
p

a
 

d
ig

ita
le

 e
 s

o
s

te
n

ib
ilità. C

urato
 d

a B
lum

in
e

, lo
 stud

io
 co

nferm
a i p

unti d
i fo

rza am
b

ientali 
d

ella stam
p

a inkjet in term
ini d

i rid
uzio

ne d
ei co

nsum
i id

rici ed
 energ

etici, d
elle so

stanze 
chim

iche e d
eg

li sp
rechi. La stam

p
a d

ig
itale si d

im
o

stra sem
p

re p
iù id

o
nea a so

d
d

isfare i 
b

iso
g

ni d
i p

erso
nalizzazio

ne d
el p

ro
d

o
tto

 e d
i tim

e to
 m

arket d
el co

m
p

arto.

S
to

rie d
i eco

no
m

ia circo
lare

M
o

lti i p
ro

g
etti avviati sul tem

a d
ell’uso

 d
i m

ateriali seco
nd

 life e sulla p
ro

g
ettazio

ne/
realizzazio

ne d
i p

ro
d

o
tti riciclab

ili reg
istrate nell’ultim

o
 anno

 e che si ag
g

iung
o

no
 a q

uelli 
d

escritti nelle p
reced

enti ed
izio

ni d
el rap

p
o

rto
5

6. Trattand
o

 d
i eco

no
m

ia circo
lare si 

to
ccano

 le d
ue fasi sp

eculari d
el m

o
d

ello
 d

ei flussi Inp
ut-P

ro
cess-O

utp
ut am

b
ientali d

el 
sistem

a p
ro

d
uttivo

 (ved
i cap. 2

.1
): g

li o
utp

ut d
i m

ateria avviata a riuso
 o

 riciclo
 e g

li inp
ut 

d
i m

aterie p
rim

e seco
nd

e, che siano
 scarti d

i lavo
razio

ne o
 scarti p

o
st-co

nsum
o, anche 

d
i filiere d

iverse d
a q

uella tessile.
Interessante o

sservare co
m

e a q
uesto

 o
b

iettivo
 lavo

rino
 so

g
g

etti d
iversi: d

a 
asso

ciazio
ni culturali p

er la valo
rizzazio

ne d
ei territo

ri (co
m

e nel caso
 d

el p
ro

g
etto

 
realizzato

 in V
al C

am
o

nica, B
rescia, d

all’asso
ciazio

ne P.I.R
. P

o
st Ind

ustriale p
er una nuo

va 
R

uralità che p
reved

e l’uso
 d

i lana sucid
a no

n trattata, q
uind

i im
p

reg
nata d

i so
stanze 

g
rasse e altre im

p
urità, recup

erata d
a allevato

ri lo
cali co

m
e fertilizzante in ag

rico
ltura), 

d
a P

M
I a b

rand
 d

ella m
o

d
a e d

el retail. N
o

n m
ancano

 ino
ltre start up

 e p
ro

g
etti finanziati 

U
E

 e realizzati d
a co

rd
ate m

iste. V
ed

iam
o

 alcuni casi.
N

o
n si p

uò
 no

n p
artire d

al d
istretto

 d
i P

rato
 che iniziò

 ad
 ad

o
ttare m

eto
d

o
lo

g
ie co

erenti 
co

n l’eco
no

m
ia circo

lare g
ià all’inizio

 d
el seco

lo
 sco

rso
 elab

o
rand

o
 nei d

ecenni 
successivi tecniche avanzate p

er il riciclo
 d

ella lana (e o
g

g
i anche d

i altre fib
re). N

el so
lo

 
2

0
1

7
 il d

istretto
 ha riciclato

 o
ltre 1

4
2

.0
0

0
 to

nnellate d
i m

ateriali tessili tra scarti d
i 

p
ro

d
uzio

ne e cap
i p

o
st co

nsum
o. N

o
n è un caso

 q
uind

i che IW
TO

 (Internatio
nal W

o
o

l 
Textile O

rg
anisatio

n) ab
b

ia citato
 nel R

ep
o

rt R
e

c
y

c
le

d
 W

o
o

l –
 A

 p
rim

e
r fo

r N
e

w
c

o
m

e
rs

 &
 

R
e

d
is

c
o

v
e

re
rs il d

istretto
 p

ratese co
m

e b
uo

na p
ratica d

a d
iff

o
nd

ere. Lo
 stud

io
 si è in 

p
arte b

asato
 sui d

ati d
elle LC

A
 elab

o
rati d

a N
ext Techno

lo
g

y Tecno
tessile in 

co
llab

o
razio

ne co
n la C

am
era d

i C
o

m
m

ercio
 d

i P
rato

, che ha co
invo

lto
 im

p
rese in 

p
o

ssesso
 d

el m
archio

 C
a

rd
a

to
 R

e
c

y
c

le
d

. N
ell’ag

o
sto

 2
1

0
7

, sem
p

re a P
rato, è nata 

l’asso
ciazio

ne A
stri che rag

g
rup

p
a 1

3
0

 im
p

rese im
p

reg
nate nel riciclo

 d
i m

ateriali tessili. 
S

u iniziativa d
i 

o
nfi

nd
ustria 

o
scana N

o
rd

 è stato
 ino

ltre lanciato
 un p

ro
g

etto
 p

er 
p

ro
m

uo
vere G

R
S

-G
lo

b
al R

ecycle S
tand

ard
, m

archio
 p

ro
m

o
sso

 d
all’asso

ciazio
ne no

 
p

ro
fit Textile E

xchang
e, che certifica p

ro
d

o
tti o

ttenuti d
a m

ateriali d
a riciclo

 e attività 
m

anifatturiere nel risp
etto

 d
i criteri am

b
ientali e so

ciali estesi a tutte le fasi d
ella filiera 

p
ro

d
uttiva e che in Italia è rilasciato

 d
all’istituto

 Icea (B
o

lo
g

na). N
ei p

rim
i sei m

esi d
el 

2
0

1
8

 hanno
 o

ttenuto
 la certificazio

ne G
R

S
 7

3
 im

p
rese alle q

uali si ag
g

iung
o

no
 altre in 

co
rso

 d
i certificazio

ne; un risultato
 im

p
o

rtante se co
nfro

ntato
 co

n i d
ati 2

0
1

7
 che 

ved
evano

 3
6

 aziend
e usufruire d

ella certificazio
ne.

A
ziend

e ed
 asso

ciazio
ni ind

ustrial p
ratesi si so

no
 d

istinte p
er aver lanciato

 l’allarm
e in 

m
erito

 alla necessità che il g
o

verno
 italiano

 recep
isca in tem

p
i rap

id
i la no

rm
ativa 

euro
p

ea ap
p

ro
vata nell’ap

rile 2
0

1
8

, il ‘p
acchetto

 sull’eco
no

m
ia circo

lare’, e che p
reved

e 
entro

 il 2
0

2
0

 il riciclo
 d

el 5
5

%
 d

ei rifiuti, q
uo

ta che d
o

vrà salire al 6
0

%
 entro

 il 2
0

3
0

. 
Q

uesto
 co

nsentireb
b

e d
i p

o
tenziare le attività ind

ustriali leg
ate al riciclo

 d
elle frazio

ni 
tessili e le filiere d

i racco
lta, sto

ccag
g

io
 e lo

g
istica d

ei cap
i d

’ab
b

ig
liam

ento
 usati o

g
g

i 
p

revalentem
ente affi

d
ati a O

ng
 o

 enti p
rivati. 

A
l rig

uard
o

 si seg
nalano

 le iniziative svo
lta d

a H
um

ana P
eo

p
le to

 P
eo

p
le che o

ltre alla 
racco

lta m
ed

iante casso
netti nelle città, neg

li ultim
i anni ha co

llab
o

rato
 co

n 1
1

 aziend
e 

d
ella m

o
d

a (co
m

e ad
 esem

p
io

 Levi’s, M
iro

g
lio, B

isb
ig

li, P
renatal, K

iab
i, G

rup
p

o
 Z

annier) in 
o

ltre 2
0

 cam
p

ag
ne d

urante le q
uali i co

nsum
ato

ri hanno
 avuto

 la p
o

ssib
ilità d

i 
co

nseg
nare ab

iti usati nei neg
o

zi ricevend
o

 in cam
b

io
 d

i b
uo

ni sco
nti. I cap

i usati, una 
vo

lta racco
lti, veng

o
no

 selezio
nati nelle strutture o

p
erative d

ella so
cietà e inviati alla 

vend
ita o

 al riciclo
 e co

n i p
ro

fitti H
um

ana so
stiene attività so

lid
ali p

resso
 co

m
unità 

p
o

vere d
ell’A

frica. 
S

ul fro
nte ind

ustriale si seg
nala l’iniziativa d

ell’aziend
a A

lfred
o

 G
rassi (Lo

nate P
o

zzo
lo, 

V
arese) sp

ecializzata nella p
ro

d
uzio

ne d
i cap

i d
i p

ro
tezio

ne p
er vig

ili d
el fuo

co, fo
rze 

d
ell’o

rd
ine e lavo

rato
ri esp

o
sti a rischi p

ro
fessio

nali. O
ltre ad

 aver o
ttenuto

 la 
certificazio

ne C
rad

le to
 C

rad
le, co

n una linea d
i p

ro
d

o
tti co

m
p

letam
ente 

b
io

co
m

p
o

stab
ili, ha recentem

ente lanciato
 la startup

 ‘G
rassi 1

0
k’ che si rip

ro
p

o
ne d

i 

5
6

  A
lcune esp

erienze 
p

artico
larm

ente innovative 
so

no
 ino

ltre citate nel 
rap

p
o

rto
 d

i E
nel e S

ym
b

o
la 

1
0

0
 Italian 

ircular 
co

no
m

y 
S

to
ries
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utilizzare scarti d
i p

ro
d

uzio
ne e cap

i tecnici usati p
er rip

ro
p

o
rli nel m

o
nd

o
 d

el fashio
n.

U
na linea d

’azio
ne interessante p

er rend
ere p

iù effi
ciente la d

o
m

and
a-o

ff
erta d

i rifiuti 
ind

ustriali tessili è stata m
essa a p

unto
 d

a C
entro

co
t (B

usto
 A

rsizio, V
arese) e U

niva 
(l’asso

ciazio
ne im

p
rend

ito
riale varesina) m

ed
iante d

ue p
ro

g
etti. Il p

rim
o, Life M

3
P

 
(M

aterial M
atch M

aking
 P

iatfo
rm

) intend
e p

ro
m

uo
vere il m

ig
lio

ram
ento

 d
ella g

estio
ne d

ei 
rifiuti ind

ustriali nel d
istretto

 favo
rend

o
ne il riutilizzo

 in im
p

rese interessate m
ed

iante una 
p

iattafo
rm

a d
i info

rm
azio

ne e scam
b

io
 tra im

p
rese. Il seco

nd
o, E

N
TeR

 (E
xp

ert N
etw

o
rk 

o
n Textile R

ecycling
), si p

ro
p

o
ne d

i so
stenere le im

p
rese d

ell’E
uro

p
a centrale 

estend
end

o
 il m

o
d

ello
 d

ella p
iattafo

rm
a M

3
P

 e incentivand
o

 le sinerg
ie tra im

p
rese e 

centri ricerca. Q
ueste iniziative so

no
 sup

p
o

rtate d
a azio

ni fo
rm

ative m
irate alla 

d
iff

usio
ne d

elle p
ratiche d

i eco
-d

esig
n tra futuri tecnici d

el setto
re e p

erso
nale g

ià attivo
 

anche m
ed

iante m
eto

d
o

lo
g

ie e-learning
.

G
reenm

atch, è invece un p
ro

g
ram

m
a finanziato

 d
alla R

eg
io

ne Lo
m

b
ard

ia che co
invo

lg
e 

la so
cietà Fram

is Italia S
p

a (G
ag

g
iano, M

i), l’U
niversità d

eg
li S

tud
i d

i M
ilano

, l’aziend
a IM

A
 

S
rl (M

o
rtara, P

avia) attiva, in p
artico

lare, nel setto
re d

elle p
elli sintetiche e C

entro
co

t. Il 
p

ro
g

etto
 ha il fine ultim

o
 d

i realizzare una co
m

p
leta rid

efinizio
ne d

elle p
ro

d
uzio

ni d
i film

, 
nastri e acco

p
p

iati a b
ase d

i p
o

liuretano
 g

razie all’elim
inazio

ne d
ella d

im
etilfo

rm
am

m
id

e 
e all’ap

p
licazio

ne d
i inno

vativi p
ro

cessi d
i sp

alm
atura ed

 estrusio
ne.

È
 in fase d

i co
nclusio

ne il p
ro

g
etto

 Trash2
C

ash avviato
 nel 2

0
1

5
 co

n il so
steg

no
 d

ella U
E

 e 
il co

invo
lg

im
ento

 d
i im

p
o

rtanti p
artner internazio

nali tra cui, p
er l’Italia, M

aterialC
o

nnexio
n. 

ll p
ro

g
etto

 si è p
artico

lare co
ncentrato

 sulla p
o

ssib
ilità d

i sep
arare e recup

erare co
to

ne e 
p

o
liestere d

a tessuti m
isti m

ed
iante un sistem

a p
er la rig

enerazio
ne d

i fib
re cellulo

siche 
d

eno
m

inato
 Io

ncell che sfrutta io
ni liq

uid
i e trattam

enti enzim
atici a b

asso
 im

p
atto

 
am

b
ientale, e che nel 2

0
1

5
 si era ag

g
iud

icato
 il G

lo
b

al C
hang

e A
w

ard
 co

m
e alternativa no

n 
inq

uinante ai trad
izio

nali p
ro

cessi d
i p

ro
d

uzio
ne d

i visco
sa. P

er q
uanto

 rig
uard

a invece i 
p

ro
cessi d

i riciclo
 d

el p
o

liestere il p
ro

g
etto

 ha co
nsentito

 d
i verificare l’effi

cacia d
i 

nano
catalizzato

ri no
n inq

uinanti nella frantum
azio

ne e nella rio
rg

anizzazio
ne d

ella catena 
p

o
lim

erica d
ella fib

ra o
ttenend

o
 nuo

vi filam
enti tessili. U

n ultim
o

 p
ro

cesso
 d

i up
cycling

 ha 
verificato

 la p
o

ssib
ilità d

i o
ttenere p

ellet p
er p

lastiche riciclate d
a rifiuti tessili. P

ellet 
d

estinati alla realizzazio
ne d

i strutture e m
ateriali co

m
p

o
siti p

er l’auto
m

o
tive lavo

rab
ili 

anche co
n tecno

lo
g

ie laser p
er o

ttenere eff
etti estetici inno

vativi.

Eco
b

ulk è un p
ro

g
etto

 euro
p

eo
 p

artecip
ato

 d
alla p

ratese N
ext Tecno

lo
g

y Tecno
tessile 

che co
invo

lg
e 1

5
 p

artner d
i 7

 p
aesi d

iversi nella d
efinizio

ne d
i m

eto
d

o
lo

g
ie p

er g
estire 

p
ro

g
etti d

i eco
 d

esig
n evitand

o
 g

li sp
rechi e rid

ucend
o

 i co
sti am

b
ientali d

ei p
ro

cessi. 

S
i chiam

a Tretile - A
 m

icro
b

e-b
ased

 value chain: T
R

E
atm

ent and
 valo

rizatio
n o

f texT
ILE

 
w

astew
ater – il p

ro
g

etto
 avviato

 a m
ag

g
io

 2
0

1
8

 e finanziato
 d

a Fo
nd

azio
ne C

arip
lo

 e 
Innovhub

 S
S

I, nell’am
b

ito
 d

el b
and

o
 “Integ

rated
 research o

n ind
ustrial b

io
techno

lo
g

ies 
and

 b
io

eco
no

m
y”. Tretile aff

ro
nta il p

ro
b

lem
a d

ella co
ntam

inazio
ne d

ei reflui d
ei p

ro
cessi 

d
i stam

p
a d

ig
itale resp

o
nsab

ile d
i un increm

ento
 d

el carico
 d

i azo
to

 d
el 2

0
0

%
. O

b
iettivi 

so
no

 la rid
uzio

ne d
ell’azo

to
 nei reflui d

ella stam
p

eria tram
ite il p

ro
cesso

 anam
m

ox, la 
rim

o
zio

ne d
i co

m
p

o
sti recalcitranti e la d

eco
lo

razio
ne d

elle acq
ue reflue tram

ite un 
p

ro
cesso

 b
io

lo
g

ico
 b

asato
 sui fung

hi, co
ltivati nell’acq

ua d
i scarico

 d
ella stam

p
eria 

stessa. La crescita d
i m

icro
alg

he e fung
hi, il recup

ero
 d

i m
o

leco
le ad

 elevato
 valo

re 
ag

g
iunto

 (enzim
i) saranno

 d
estinati all’ind

ustria tessile stessa. Le attività d
i ricerca so

no
 

co
o

rd
inate d

al P
o

litecnico
 d

i M
ilano

 (cap
o

fila) e svo
lte in co

llab
o

razio
ne co

n tre p
artners 

universitari (U
niversità d

eg
li S

tud
i d

i M
ilano

 B
ico

cca, U
niversità d

i M
ilano

, Lib
era 

U
niversità d

i B
o

lzano
), e d

ue ind
ustriali (Lariana D

ep
ur d

i Fino
 M

o
rnasco

 C
o

m
o, 

S
tam

p
eria d

i C
assina R

izzard
i, C

o
m

o
).

C
o

nd
o

tto
 invece d

a C
lerici S

rl-T
into

ria Filati (C
o

m
o

), M
arzo

tto
 L

A
B

-d
ivisio

ne Tessuti d
i 

S
o

nd
rio

 (V
ald

ag
no, V

icenza) e aziend
e che o

p
erano

 nell’am
b

ito
 d

ell’IC
T

 è il p
ro

g
etto

 
finanziato

 d
alla R

eg
io

ne Lo
m

b
ard

ia IC
T

4
G

R
E

E
N

F
A

S
H

IO
N

. G
razie ad

 una so
luzio

ne 
inno

vativa b
asata sulle tecno

lo
g

ie IO
T

 (Internet o
f T

hing
s) e B

IG
 D

ata al servizio
 d

ella 
‘fab

b
rica Intellig

ente’, il p
ro

g
etto

 svilup
p

a un sistem
a d

i co
ntro

llo
 e p

ianificazio
ne d

ei cicli 
p

ro
d

uttivi d
ella filiera, co

n m
ig

lio
ram

enti sig
nificativi nell’am

b
ito

 d
ei p

ro
cessi d

i 
p

ro
d

uzio
ne p

iù critici d
al p

unto
 d

i vista am
b

ientale.
S

ul fro
nte d

elle im
p

rese cresce l’o
ff

erta d
i filati m

an m
ad

e d
a m

aterie p
rim

e riciclate tra 
q

ueste A
q

uafi
l (A

rco, Trento
) che p

ro
seg

ue nell’im
p

eg
no

 d
i riciclare reti d

a p
esca e 

p
avim

entazio
ni tessili e Fulg

ar (C
astel G

o
ff

ed
o, M

n), im
p

eg
nata q

uest’ultim
a anche nella 

p
ro

d
uzio

ne d
i fib

re b
io

b
ased

. 

D
a p

arte sua R
ad

ici G
ro

up
 (G

and
ino, B

g
) è co

nvinta che i m
ateriali d

i recup
ero

 d
el m

o
nd

o
 

tessile d
eb

b
ano

 d
iventare, attraverso

 il riciclo
 m

eccanico, nuo
va m

ateria p
lastica: lo

 ha 
d

im
o

strato
 m

ettend
o

 a p
unto, insiem

e ad
 altri o

p
erato

ri d
ella filiera, un g

ilet 1
0

0
%

 nylo
n, 

facilm
ente riciclab

ile a fine vita in tecno
p

o
lim

eri d
estinati a usi tecnici e ind

ustriali. N
ella 

g
am

m
a R

ad
ici ci so

no
 filati in nylo

n b
io

b
ased

 e anche in p
o

liestere r-p
et (p

et riciclato
): 

tante soluzioni per rendere l’industria tessile davvero sostenibile. D
a m

aggio 2018 R
adiciG

roup
 

ad
erisce al p

ro
g

etto
 M

ake Fashio
n C

ircular p
ro

m
o

sso
 d

alla E
llen M

ac A
rthur Fo

und
atio

n.

G
iovanard

i, aziend
a m

anto
vana che p

ro
d

uce tend
e d

a so
le e tenso

strutture, ha invece 
realizzato

 R
aytent, tessuto

 o
ttenuto

 d
al riciclo

 d
i scarti d

i lavo
razio

ne g
enerati d

al 
co

nfezio
nam

ento
 d

ei tend
ag

g
i. 

E
uro

jersey (C
aro

nno
 P

ertusella, V
arese), aziend

a p
ro

d
uttrice d

ei tessuti S
ensitive® 

Fab
rics, nell’am

b
ito

 d
el p

ro
p

rio
 p

ro
g

etto
 d

i so
stenib

ilità S
e

n
s

itiv
E

c
o

S
y

s
te

m
®, ha 

recentem
ente attivato

 uno
 stud

io
 scientifico

 co
n il C

N
R

 Ism
ac d

i B
iella svo

lg
end

o
 

l’analisi co
m

p
arativa tra i p

ro
p

ri tessuti e q
uelli sim

ili d
i m

ischie d
iverse p

er rilevare 
eventuali rilasci d

i m
icro

p
lastiche d

o
p

o
 le fasi d

i lavag
g

io
 e asciug

atura d
ei cap

i realizzati 
co

n tessuti d
a fib

re sintetiche. C
o

nsid
erand

o
 che un cap

o
 S

ensitive® Fab
rics richied

e 
una m

anutenzio
ne m

inim
a, b

asso
 co

nsum
o

 d
i acq

ua, rap
id

a asciug
atura, ne co

nseg
ue 

un ciclo
 d

i vita sup
erio

re alla m
ed

ia, co
n un m

ino
r im

p
atto

 am
b

ientale.
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G
R
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A
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R
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O
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T
O

 2
0

1
8

L’eco
no

m
ia circo

lare entra nell’ag
end

a 
d

ell’ind
ustria tessile e d

ella m
o

d
a sia co

m
e 

scelta di m
ateriali seco

nd life che nella ricerca 
d

i ap
p

ro
cci facilitanti le fasi d

i d
ism

issio
ne  

e riciclo.

D
a un rep

o
rt p

ub
b

licato
 d

a G
reenp

eace  
si ap

p
rend

e che su 8
0

 im
p

rese (b
rand

  
e aziend

e m
anifatturiere) che hanno

 ad
erito

 
alla cam

p
ag

ne D
etox a livello

 m
o

nd
iale,  

6
0

 so
no

 italiane. A
 co

nferm
a d

ell’interesse 
che il tem

a inco
ntra nel no

stro
 P

aese e  
d

el ruo
lo

 g
uid

a internazio
nale che le no

stre 
aziend

e stanno
 assum

end
o.

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY
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G
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N
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A
LY

R
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O
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T
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0

1
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G
E

O
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R
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F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

P
er q

uanto
 rig

uard
a il m

o
nd

o
 d

elle fib
re naturali, si seg

nala il p
ro

g
etto

 R
e-G

en D
enim

 
realizzato

 d
a C

and
iani D

enim
 (R

o
b

ecchetto, M
ilano

). S
i tratta d

i una tela cim
o

sata 
o

ttenuta d
a filati in fib

re riciclate trattate co
n chito

sano. S
eco

nd
o

 d
ati d

ell’aziend
a 

q
uesto

 trattam
ento

 usato
 in alternativa all’alco

o
l p

o
livinilico

 (P
V

A
) co

nsente d
i rid

urre i 
co

nsum
i d

i energ
ia, acq

ua e ag
enti chim

ici risp
ettivam

ente d
el 3

0
%

, d
el 5

0
%

 e d
el 7

0
%

. 
N

ella fase d
i tintura viene ino

ltre im
p

ieg
ato

 Ind
ig

o
 J

uice, un p
ro

ced
im

ento
 d

i tintura 
id

eato
 d

a C
and

iani D
enim

, che rid
uce no

tevo
lm

ente il co
nsum

o
 d

i acq
ua, p

ro
d

o
tti 

chim
ici ed

 energ
ia nella fase d

i p
ro

d
uzio

ne e d
i lavag

g
io

 d
el jeans. 

A
nco

ra d
enim

 seco
nd

 life (4
0

%
 d

i fib
ra riciclata) nelle co

llezio
ni d

i P
ag

uro
J

eans (P
arm

a) 
start up

 fo
nd

ata d
a d

ue g
io

vani che hanno
 vinto

 il p
ro

g
ram

m
a G

re
e

n
h

o
u

s
e d

i C
lim

ate K
ic 

e racco
lto

 fo
nd

i co
n una cam

p
ag

na cro
w

d
fund

ing
 p

er la p
ro

g
ettazio

ne e p
ro

d
uzio

ne d
i 

jeans p
erso

nalizzati e a b
asso

 im
p

atto
 am

b
ientale. U

n’altra start up
 

lo
ters, ha realizzato

 
R

e
p

A
ir, una Tshirt in g

rad
o

 d
i p

urificare l’aria d
alle em

issio
ni p

ro
d

o
tte in un anno

 d
a d

ue 
auto

m
o

b
ili g

razie alle p
ro

p
rietà b

attericid
e, antim

uff
a e anti-o

d
o

re d
el tessuto. N

el cap
o

 
è infatti inserito

 un inserto
 d

i un m
ateriale b

revettato
 d

alla so
cietà A

n
em

o
tech

 (N
o

vara) 
che ag

isce attivam
ente sui g

as inq
uinanti g

razie alla p
resenza nella struttura d

i 
p

o
liestere d

i nano
 m

o
leco

le attive.

L
a valo

rizzazio
ne d

elle fi
b

re n
aturali so

stenib
ili

R
estand

o
 g

li inp
ut – sem

p
re seco

nd
o

 il m
o

d
ello

 d
ei flussi Inp

ut-P
ro

cess-O
utp

ut 
am

b
ientali d

el sistem
a p

ro
d

uttivo
 (ved

i cap. 2
.1

) – p
er trad

izio
ne l’attenzio

ne d
elle 

im
p

rese tessili italiane è sem
p

re fo
rtem

ente fo
calizzata sull’utilizzo

 d
i fib

re naturali d
i alta 

q
ualità, un’eccellenza che si arricchisce d

ei co
ntenuti d

ella so
stenib

ilità. C
resce d

a p
arte 

d
ei m

archi d
ella m

o
d

a la d
o

m
and

a d
i filati e tessuti in fib

ra b
io

lo
g

ica, e i d
ati d

ella 
certificazio

ne G
o

ts (G
lo

b
al O

rg
anic Textile S

tand
ard

) lo
 co

nferm
ano

: a fine lug
lio

 2
0

1
8

 
risultavano

 g
ià certificate 2

8
5

 im
p

rese e altre 4
5

 erano
 in co

rso
 d

i certificazio
ne, un 

increm
ento

 im
p

o
rtante co

nfro
ntato

 co
n i d

ati 2
0

1
7

 (2
1

7
 im

p
rese certificate). 5

7 In 
crescita anche l’im

p
eg

no
 p

er la p
ro

d
uzio

ne d
i seta b

io
lo

g
ica in p

artico
lare in im

p
rese d

el 
d

istretto
 co

m
asco

 (Taro
ni, C

lerici Tessuti, O
ng

etta) m
entre la start up

 S
ilk B

io
m

aterials 
(Lo

m
azzo, C

o
m

o
) svilup

p
a d

isp
o

sitivi m
ed

ici im
p

iantab
ili p

er il m
ercato

 d
ella m

ed
icina 

rig
enerativa g

razie a una nuo
va tecno

lo
g

ia che p
erm

ette d
i unire elem

enti m
icro

 e nanp
 

fib
ro

si realizzati interam
ente in seta.

N
ella co

llezio
ne N

aturalis Fib
ra, B

o
tto

 G
iusep

p
e

 (V
alleo

sso, B
iella) utilizza lino

 b
io

lo
g

ico
 

e seta p
ettinata S

c
h

a
p

p
e

 c
ru

e
lty

 fre
e, o

ttenuta cio
è senza p

ro
vo

care la m
o

rte d
el b

aco, 
e utilizza p

er le sue co
llezio

ni lana p
ro

veniente d
a p

eco
re no

n so
tto

p
o

ste a m
ulesing

 
(p

ratica chirurg
ica che co

nsiste nell’asp
o

rtazio
ne d

i una p
arte d

i p
elle d

ella zo
na 

p
erianale d

eg
li anim

ali), allevate d
all’aziend

a australiana C
o

ng
i. I filati so

no
 ino

ltre tinti e 
no

b
ilitati e la p

ro
d

uzio
ne avviene g

razie alla severa selezio
ne d

i co
lo

ranti e tutti g
li 

ausiliari d
i p

ro
cesso

 eff
ettuata co

n i criteri d
ella certificazio

ne C
ra

d
le

 to
 C

ra
d

le
®. 

P
er q

uanto
 rig

uard
a il co

to
ne si seg

nala la filatura Film
ar (Zo

cco
 d

’E
rb

usco, B
S

) che 

co
nso

lid
a o

g
ni anno

 il p
ro

g
etto

 d
i co

o
p

erazio
ne internazio

nale C
o

tto
nFo

rLife avviato
 co

n i 
co

ltivato
ri d

i co
to

ne b
io

lo
g

ico
 in Eg

itto
 in un’o

ttica etica, so
lid

ale e trasp
arente. L’iniziativa 

è so
stenuta d

all’O
rg

anizzazio
ne d

elle N
azio

ni U
nite p

er lo
 S

vilup
p

o
 Ind

ustriale (U
N

ID
O

) e 
d

all’A
g

enzia Italiana p
er la C

o
o

p
erazio

ne allo
 S

vilup
p

o
 (A

IC
S

) e co
nd

o
tta in co

o
rd

inam
ento

 
co

n la C
o

tto
n Eg

yp
t A

sso
ciatio

n p
er salvag

uard
are la p

urezza d
el co

to
ne eg

iziano
 e p

er 
co

struire nuo
vi m

o
d

elli d
i b

usiness co
n tutti g

li atto
ri d

ella sup
p

ly chain, lo
cali ed

 
internazio

nali. La stessa C
o

tto
n Eg

yp
t A

sso
ciatio

n ha annunciato
 la cam

p
ag

na d
i re-

b
rand

ing
 d

el co
to

ne eg
iziano

 g
arantend

o
 la q

ualità e la p
urezza d

ella fib
ra, g

razie ad
 una 

p
iattafo

rm
a d

ig
itale e a p

ro
cessi d

i tracciab
ilità. C

o
n q

uesto
 ulterio

re im
p

eg
no

 Film
ar 

intend
e d

are risp
o

ste ai nuo
vi trend

 d
el m

ercato
 e ag

li im
p

eg
ni p

resi d
ai m

ag
g

io
ri b

rand
 

d
ella m

o
d

a in tem
a d

i ap
p

ro
vvig

io
nam

ento
 d

i co
to

ni so
stenib

ili e d
i eccellente q

ualità.

P
er risp

o
nd

ere alla crescente richiesta d
i info

rm
azio

ni d
o

cum
entate e trasp

arenti in 
m

erito
 alle caratteristiche d

i so
stenib

ilità d
i p

ro
d

o
tti e p

ro
cessi, il m

ag
lificio

 B
esani d

i 
B

esnate (V
arese) ha svilup

p
ato

 un p
ro

g
etto

 d
i tracciab

ilità d
ei p

ro
p

ri tessuti inserend
o

 
nei m

ateriali in lavo
razio

ne m
icro

chip
 in g

rad
o

 d
i racco

g
liere e trasferire d

ati tecnici 
senza sub

ire alterazio
ni d

urante le fasi d
i no

b
ilitazio

ne che p
reved

o
no

 b
ag

ni ad
 alta 

tem
p

eratura. L’o
b

iettivo
 è co

nsentire ai d
iversi so

g
g

etti d
ella filiera co

invo
lti (filato

ri, 
tinto

ri) d
i acced

ere alle info
rm

azio
ni integ

rand
o

le allo
 sco

p
o

 d
i fo

rnire al co
nsum

ato
re 

finale un cap
o

 d
o

tato
 d

i info
rm

azio
ni co

m
p

lete e co
nsultab

ili m
ed

iante ap
p

o
site ap

p. 

Tra le iniziative d
a seg

nalate anche q
uella d

el Linifi
cio

 e 
anap

ifi
cio

 N
azio

nale
 (A

lb
è, 

B
erg

am
o

) d
i co

ltivare nelle valli b
erg

am
asche lino

 e canap
a b

io
lo

g
ici. P

er o
g

ni ettaro
 

co
ltivato, g

razie alle tecniche ag
rico

le inno
vative e al m

o
nito

rato
 co

n senso
ri p

o
sizio

nati 
nel terreno, è stato

 p
o

ssib
ile racco

g
liere 6

 to
nnellate d

i steli d
ai q

uali so
no

 stati o
ttenuti 

1
0

0
0

 kg
 d

i lino
 e 4

0
0

 kg
 d

i canap
a, che lavo

rati co
rrisp

o
nd

o
no

 a 1
5

m
ila km

 d
i filati p

ari a 
4

m
ila m

2
 d

i tessuto. L’iniziativa si inserisce in una strateg
ia d

i recup
ero

 d
el rap

p
o

rto
 co

n 
il territo

rio
 in una lo

g
ica d

i filiera integ
rata. Il Linificio

 C
anap

ificio
 N

azio
nale è d

al 1
9

8
5

 
p

arte d
el G

rup
p

o
 M

arzo
tto

. A
nnualm

ente p
ro

d
uce 4

,5
 m

ilio
ni d

i kg
 d

i filati tessili d
i alta 

q
ualità. H

a svilup
p

ato
 una linea d

i lino
 b

io
lo

g
ico, 

io
a

, certificato
 

 S
ustainab

le 
Textile

, che attesta che la m
ateria p

rim
a p

ro
viene d

a cam
p

i no
n trattati né d

a p
esticid

i né 
d

a p
rep

arati chim
ici, e certifica che il filato

 è lavo
rato

 co
n p

ro
d

o
tti che risp

ettano
 severe 

d
isp

o
sizio

ni b
io

lo
g

iche, cand
eg

g
io

 e tintura, co
n ricette e co

lo
ranti ap

p
ro

vati d
alla 

certificazio
ne G

o
ts. 

Il L
anifi

cio
 

o
tto

li d
i V

itto
rio

 V
eneto

 (Treviso
) ha recentem

ente p
resentato

 una co
llezio

ne 
d

i tessuti eco
lo

g
ici che ha suscitato

 l’interesse d
ella sto

rica m
aiso

n E
T

R
O

. R
ealizzati co

n 
sp

eciali lane m
erino

 italiane d
i razza S

o
p

ravvissana e G
entile d

i P
ug

lia, o
ttenute d

a 
accurate selezio

ni a cui B
o

tto
li si d

ed
ica d

a anni, so
no

 lane d
i finezza eccellente che 

co
ntrib

uisco
no

 a riq
ualificare la p

ro
d

uzio
ne italiana d

i fib
ra. I filati so

no
 utilizzati nei so

li 
co

lo
ri naturali d

ei velli senza tinture né co
lo

ranti, q
uind

i a b
asso

 im
p

atto
 chim

ico. La 
valo

rizzazio
ne d

i q
ueste sp

eciali lane italiane rap
p

resenta un interessante m
o

d
o

 d
i 

ab
b

inare cultura d
el territo

rio
 e so

stenib
ilità e p

erm
ette la realizzazio

ne d
i tessuti 

5
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E
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F
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eccellenti che risultano
 p

artico
larm

ente ap
p

rezzati d
a b

rand
 interessati alla m

o
d

a 
so

stenib
ile p

er la realizzazio
ne d

i cap
i fashio

n d
i alta g

am
m

a. 

C
.L

.A
.S

.S
. (C

reativity Lifestyle A
nd

 S
ustainab

le S
ynerg

y) ha lanciato
 sul suo

 sito
 (w

w
w

.
classeco

hub.o
rg

) un servizio
 d

i e-co
m

m
erce, a livello

 internazio
nale, p

er o
ff

rire a fashio
n 

start-up, d
esig

ner em
erg

enti e stud
enti d

i m
o

d
a, m

ateriali so
stenib

ili d
i ultim

a 
g

enerazio
ne p

rim
a ap

p
annag

g
io

 esclusivo
 d

i g
rand

i b
rand

 e retailer. U
n servizio

 d
i 

e-co
m

m
erce p

er p
icco

le q
uantità d

i tessuti so
stenib

ili (fino
 a 5

0
 m

etri) senza m
inim

i p
er 

co
lo

ro
 che faticano

 ad
 o

ttenere d
ai p

ro
d

utto
ri le q

uantità d
i cui hanno

 b
iso

g
no.

Le strateg
ie d

’im
p

resa
S

e sicurezza chim
ica e g

rad
o

 d
i so

stenib
ilità d

elle m
aterie p

rim
e rap

p
resentano

 i tem
i d

i 
m

ag
g

io
r attualità nel d

ib
attito

 nella m
o

d
a g

reen, si d
iff

o
nd

e anche un ap
p

ro
ccio

 a 3
6

0
 

g
rad

i – che to
cca d

iverse fasi nel m
o

d
ello

 d
ei flussi Inp

ut-P
ro

cess-O
utp

ut am
b

ientali d
el 

sistem
a p

ro
d

uttivo
 (ved

i cap. 2
.1

) – che co
nsente alle im

p
rese d

i inserire le sp
ecifiche 

iniziative in una visio
ne p

iù am
p

ia che chiam
a in causa p

iù asp
etti: d

al risp
arm

io
 energ

etico
 

alla rid
uzio

ne d
ella C

O
2 , d

alla resp
o

nsab
ilità so

ciale d
’im

p
resa al w

elfare anim
ale.

In o
ccasio

ne d
ella G

io
rnata M

o
nd

iale d
ell’A

m
b

iente, il 5
 g

iug
no

 sco
rso, G

ucci ha 
p

resentato
 E

q
uilib

rium
 , un nuo

vo
 p

o
rtale fo

calizzato
 sui tem

i am
b

ientali e le attività d
el 

b
rand

 leg
ate alla valo

rizzazio
ne d

elle p
erso

ne e a nuo
vi m

o
d

elli d
i inno

vazio
ne so

stenib
ile. 

P
rim

o
 b

ilancio
 d

i so
stenib

ilità p
er R

atti (G
uanzate, C

o
m

o
 ) che sintetizza sette anni d

i 
p

erco
rso

 d
i so

stenib
ilità co

m
p

iuto
 d

all’aziend
a che ha p

erm
esso

 d
i o

ttenere 
certificazio

ni am
b

ientali e so
ciali co

m
e la S

A
8

0
0

0
 p

er la resp
o

nsab
ilità so

ciale, 
l’IS

O
1

4
0

0
1

 p
er la g

estio
ne am

b
ientale, l’O

H
S

A
S

1
8

0
0

1
 p

er la salute e sicurezza d
ei 

luo
g

hi d
i lavo

ro
 e O

eko
-Tex S

tand
ard

 1
0

0
. O

ltre 2
0

 i m
ilio

ni d
i euro

 investiti d
al 2

0
1

3
, in 

inno
vazio

ne tecno
lo

g
ica, effi

cienza energ
etica, id

rica e d
im

inuzio
ne d

ei rifiuti.

lo
p

m
an

 (Fro
sino

ne) aziend
a che p

ro
d

uce ab
iti d

a lavo
ro

 e D
p

i (d
isp

o
sitivi d

i p
ro

tezio
ne 

ind
ivid

uale), ha annunciato
 la co

struzio
ne d

ella nuo
va centrale d

i co
g

enerazio
ne 

d
ell’im

p
ianto

 p
ro

d
uttivo

 che so
stituirà nell’arco

 d
i circa un anno

 l’esistente centrale 
term

o
elettrica e sarà d

estinata a fo
rnire energ

ia a tutto
 lo

 stab
ilim

ento
 co

n una rid
uzio

ne 
d

elle em
issio

ni valutata nella m
isura d

el 6
0

%
, e un risp

arm
io

 d
i C

0
2

eq
 d

i circa 4
5

0
0

 
to

nnellate anno. K
lo

p
m

an ha recentem
ente o

ttenuto
 il m

assim
o

 livello
 d

ella 
certificazio

ne S
TeP

 – S
ustainab

le Textile P
ro

d
uctio

n. 

La b
iellese 

eg
n

a 
aruff

a L
an

e 
o

rg
o

sesia (B
o

rg
o

sesia, V
ercelli), una d

elle p
iù g

rand
i 

aziend
e italiane d

i filati lanieri, ha stilato
 il b

ilancio
 d

i so
stenib

ilità 2
0

1
7

 certificato
 d

a 
D

elo
itte e red

atto
 seco

nd
o

 le linee g
uid

a G
ri (G

lo
b

al rep
o

rting
 initiative), co

nfo
rm

i alla 
d

irettiva euro
p

ea e co
nd

ivise d
all’U

N
E

P
 - U

nited
 N

atio
ns E

nviro
nm

ent P
ro

g
ram

.

Im
p

eg
no

 su p
iù fro

nti p
er il G

rup
p

o
 Tessile M

o
nti (Treviso

) che no
n so

lo
 p

rivileg
ia fib

re 

b
io

lo
g

iche co
n la g

aranzia d
ella certificazio

ne G
o

ts m
a d

al 2
0

1
7

 è m
em

b
ro

 d
ella B

etter 
C

o
tto

n Initiative
, un’iniziativa vo

lo
ntaria p

ro
m

o
ssa d

ai p
rincip

ali b
rand

, retailer e p
layer 

d
ella sup

p
ly chain d

ell’ind
ustria co

to
niera, p

er p
ro

m
uo

vere a livello
 g

lo
b

ale una p
iù 

so
stenib

ile co
ltivazio

ne d
el co

to
ne e m

ig
lio

ram
enti lung

o
 tutta la filiera p

ro
d

uttiva. 
Investim

enti tecno
lo

g
ici nello

 stab
ilim

ento
 d

i M
aserad

a hanno
 ino

ltre co
nsentito

 d
i 

rid
urre il co

nsum
o

 energ
etico

 d
el 1

0
%

, i co
nsum

i id
rici d

el 2
0

%
 e co

m
p

lessivam
ente le 

em
issio

ni d
i C

O
2  d

i o
ltre il 3

3
5

%
.

C
ertificazio

ne Iso
 1

4
0

0
1

:2
0

1
5

 p
er B

iella M
anifatture Tessili d

i M
o

ng
rand

o
 (B

iella), aziend
a 

d
el G

rup
p

o
 M

arzo
tto, che g

razie ad
 un investim

ento
 d

i circa 3
 m

ilio
ni d

i euro
 ha reg

istrato
 

una rid
uzio

ne nei co
nsum

i e nelle em
issio

ni: -3
0

%
 d

i utilizzo
 d

i acq
ua nei p

ro
cessi p

ro
d

uttivi, 
- 1

0
%

 d
i em

issio
ni to

tali d
i C

0
2

; - 3
0

%
 d

i em
issio

ni o
ssid

i d
i azo

to
 (N

O
x). I co

nsum
i 

energ
etici so

no
 d

im
inuiti g

razie a illum
inazio

ne led
, recup

erato
ri d

i calo
re e utilizzo

 d
i 

energ
ia rinno

vab
ile p

ro
veniente d

a un im
p

ianto
 fo

to
vo

ltaico
 d

i p
ro

p
rietà. E

ntro
 i p

rim
i m

esi 
d

el 2
0

1
9

 l’aziend
a co

nta ino
ltre d

i o
ttenere anche la certificazio

ne so
ciale S

A
8

0
0

0
.

D
urante l’A

d
id

as S
up

p
lier S

um
m

it, che si è svo
lto

 in V
ietnam

 nel m
arzo

 2
0

1
8

, il g
rup

p
o

 
sp

ecializzato
 nella p

ro
d

uzio
ne d

i tessuti a m
ag

lia C
arvico

-J
ersey Lo

m
ellin

a (C
arvico, 

B
erg

am
o

), è stato
 p

rem
iato

 co
n il G

lo
b

a
l A

w
a

rd
 fo

r S
u

s
ta

in
a

b
ility p

er il suo
 im

p
eg

no
 

nell’am
b

ito
 d

ella so
stenib

ilità am
b

ientale. G
razie alle inno

vazio
ni intro

d
o

tte l’aziend
a 

risp
arm

ia annualm
ente circa 3

0
0

 m
ila kW

h, recup
era il 3

6
%

 d
elle acq

ue d
i p

ro
cesso

 e 
rid

uce il carico
 d

i C
O

2 eq
 d

i 2
 m

ilio
ni d

i kg
. Le em

issio
ni in atm

o
sfera so

no
 1

0
 vo

lte 
inferio

ri ai lim
iti d

i leg
g

e.

C
o

ncia e C
alzature

C
resce l’attenzio

ne alla so
stenib

ilità nel co
m

p
arto

 sia d
a p

arte d
i sing

o
le im

p
rese che ha 

p
arte d

ella rap
p

resentanze ind
ustriali. 

N
el co

rso
 d

ell’assem
b

lea asso
ciativa d

i g
iung

o
 2

0
1

8
, U

N
IC

, l’asso
ciazio

ne nazio
nale d

ei 
co

nciato
ri, o

ltre a so
tto

lineare risultati p
o

sitivi d
el co

m
p

arto
 (so

no
 1

2
0

0
 im

p
rese italiane 

d
el co

m
p

arto, co
n 1

8
.0

0
0

 ad
d

etti e nel 2
0

1
7

 si è reg
istrato

 un increm
ento

 d
i p

ro
d

uzio
ne 

d
el 6

,1
%

 sul 2
0

1
6

), si è p
arlato

 d
i so

stenib
ilità. 

Il setto
re, è stato

 rico
rd

ato, investe in p
ro

g
etti p

er increm
entare p

ro
d

o
tti e lavo

razio
ni 

so
stenib

ili il 4
%

 d
el fatturato

 all’anno
 (circa 2

0
0

 m
ilio

ni). Il 7
6

%
 d

ei rifiuti è ino
ltre 

d
estinato

 a recup
ero

 e q
uesto

 – è stato
 rib

ad
ito

 nei lavo
ri d

ell’assem
b

lea – inserisce a 
p

ieno
 tito

lo
 nella lo

g
ica d

ell’eco
no

m
ia ad

 alta circo
larità, p

o
sta co

m
e o

b
iettivo

 
d

ell’A
g

end
a p

er l’E
ffi

cienza d
ella R

iso
rsa nella S

trateg
ia E

uro
p

a 2
0

2
0

. 

P
er aff

ro
ntare g

li o
b

iettivi leg
ati a sicurezza d

el p
ro

d
o

tto
 e salvag

uard
are l’am

b
iente U

nic si 
è d

ate tre strum
enti. Il C

LeA
R

 (C
o

nfid
ence in Leather A

nalysis R
esults) è un g

rup
p

o
 d

i 
lavo

ro
 p

erm
anente sulle p

ro
b

lem
atiche co

rrelate alla p
resenza d

i so
stanze reg

o
late p

er 
leg

g
e co

n l’o
b

iettivo
 d

i rid
urre il p

iù p
o

ssib
ile i m

arg
ini d

i erro
re analitico

 d
o

vuto
 alla 

co
m

p
lessità d

ella m
atrice p

elle, p
red

isp
o

nend
o

 un vad
em

ecum
 che id

entifichi p
ro

ced
ure 

d
i p

relievo
 e cam

p
io

nam
ento, co

rrette p
rassi d

i p
rep

arazio
ne d

el cam
p

io
ne, 

racco
m

and
azio

ni p
er la co

rretta co
nservazio

ne d
ei p

ellam
i e, info

rm
azio

ni sulle p
restazio

ni 
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che ciascun lab
o

rato
rio

 d
i analisi d

eve fo
rnire p

er essere co
nsid

erato
 affi

d
ab

ile e 
accred

itab
ile. Il C

A
LM

 (C
hro

m
e and

 its A
lternatives fo

r Leather M
anufacturing

), è invece 
un’iniziativa che m

ette a co
nfro

nto
 p

elli co
nciate al cro

m
o

 e chro
m

e-free d
al p

unto
 d

i vista 
d

ell’im
p

atto
 am

b
ientale (P

E
F), eco

no
m

ico
 (Life C

ycle C
o

sting
), so

ciale e sulla salute 
um

ana, o
ltre che d

elle q
ualità fisiche ed

 estetiche d
elle p

elli stesse. V
iene ino

ltre ad
o

ttato
 

uno
 strum

ento
 d

i auto
d

iag
no

si p
er calco

lare l’im
p

ro
nta am

b
ientale d

elle lavo
razio

ni. U
nic 

p
ro

d
uce annualm

ente il rap
p

o
rto

 d
i so

stenib
ilità che p

resenta g
li o

b
iettivi e le 

p
erfo

rm
ance am

b
ientali rag

g
iunte d

alle aziend
e asso

ciate.

Il cam
b

iam
ento

 d
el m

o
d

ello
 d

i svilup
p

o
 p

ro
d

uttivo
 in o

ttica so
stenib

ile richied
e che 

siano
 ad

o
ttate m

eto
d

o
lo

g
ie inno

vative che necessitano
 d

i m
acchinari a “funzio

ne d
’uso

” 
ad

eg
uati, d

o
tati d

ella flessib
ilità necessaria p

er rep
licare, co

ntro
llare ed

 auto
m

atizzare le 
fasi d

el p
ro

cesso. L’im
p

lem
entazio

ne d
i inno

vazio
ni tecno

lo
g

iche, p
ro

m
o

sse co
n il p

iano
 

Ind
ustria 4

.0
, so

no
 d

i fatto
 o

rientate a co
nso

lid
are un leg

am
e strutturale ind

isp
ensab

ile 
affi

nché si p
o

ssano
 ad

o
ttare m

o
d

elli p
ro

d
uttivi seco

nd
o

 reg
o

le d
i G

M
P

 (g
o

o
d

 
m

anufacturing
 p

ractice). 

N
el q

uad
ro

 d
ei rap

p
o

rti d
i filiera un’iniziativa im

p
o

rtante è stata assunta d
a A

sso
m

ac, 
l’asso

ciazio
ne che rag

g
rup

p
a i p

ro
d

utto
ri d

i m
acchine p

er la co
ncia e la calzatura g

ià 
autrice nel 2

0
1

6
 d

i uno
 stud

io
 d

al tito
lo

 ‘M
acchine p

er p
elle e calzature e so

stenib
ilità 

am
b

ientale’, ed
ito

 d
a E

d
izio

ni A
sso

m
ac, co

n il p
ro

g
etto

 “S
up

p
lier o

f S
ustainab

le 
Techn

o
lo

g
ies” . C

o
m

e g
ià sp

erim
entato

 co
n successo

 d
a A

cim
it nel co

m
p

arto
 tessile, la 

“Targ
a V

erd
e” co

ncretizza e valo
rizza l’im

p
eg

no
 d

ei p
ro

d
utto

ri d
i tecno

lo
g

ie a stud
iare e 

o
ff

rire so
luzio

ni in g
rad

o
 d

i m
ig

lio
rare le p

erfo
rm

ance am
b

ientali d
ei p

ro
cessi d

i 
lavo

razio
ne. S

i tratta d
i un p

erco
rso

 vo
lo

ntario, che p
unta a d

are una info
rm

azio
ne 

trasp
arente al cliente che intend

e q
ualificare il suo

 p
ro

cesso
 attraverso

 un S
ustainab

ility 
B

alance seco
nd

o
 reg

o
le internazio

nalm
ente rico

no
sciute

5
8.

Q
uesta etichetta è un esem

p
io

 unico
 nel p

ano
ram

a internazio
nale d

i setto
re, un ulterio

re 
co

ntrib
uto

 d
elle im

p
rese co

struttrici p
erché siano

 g
arantiti tutti g

li stand
ard

 am
b

ientali e 
d

i sicurezza o
p

erativa al p
erso

nale d
i p

ro
d

uzio
ne.

A
nco

ra in o
ttica d

i filiera, aziend
e p

ro
d

uttrici d
i ausiliari e co

m
p

o
sti chim

ici e co
ncerie 

hanno
 ad

erito
 ag

li o
b

iettivi ind
icati d

a 
D

 (Zero
 D

ischarg
e C

him
ical P

ro
g

ram
 ) 

rid
ucend

o
 la p

resenza d
i so

stanze critiche nelle lavo
razio

ni. 

D
alla no

stra ricerca svo
lta attraverso

 atti d
i co

nveg
ni, riviste tecniche e visite a siti 

aziend
ali si evince co

m
e anche l’ind

ustria co
ncia/calzature viva p

ro
b

lem
atiche affi

ni a 
q

uelle g
ià d

escritte in relazio
ne al co

m
p

arto
 tessile: al p

rim
o

 p
o

sto
 nelle strateg

ie d
i 

so
stenib

ilità il m
o

nito
rag

g
io

 e l’elim
inazio

ne d
elle so

stanze chim
iche critiche d

ai 
p

ro
cessi. Il risp

etto
 d

el reg
o

lam
ento

 R
each e la co

m
p

liance a M
-R

S
L svilup

p
ate d

a b
rand

 
o

 d
a stakeho

ld
er g

enerano
 una m

o
ltep

licità d
i ap

p
ro

cci no
n arm

o
nizzati che rend

o
no

 
d

iffi
cile l’azio

ne d
elle im

p
rese. 

P
er sup

p
o

rtare le im
p

rese nell’o
rientarsi nel p

ro
liferare d

i cap
ito

lati l’U
nio

ne C
o

nciaria ha 
elab

o
rato

 il “C
ap

ito
lato

 U
N

IC
”, co

stantem
ente ag

g
io

rnato
 e o

rm
ai g

iunto
 all’o

ttava 
ed

izio
ne. A

nche U
N

P
A

C
, l’o

rg
anism

o
 che riunisce una q

uarantina d
i aziend

e italiane 
sp

ecializzate nella p
ro

d
uzio

ne d
i ausiliari chim

ici p
er co

nceria, ha co
ntrib

uito
 a ‘fare 

chiarezza’ m
ed

iante la p
ub

b
licazio

ne d
el d

o
cum

ento
 “Linee G

uid
a p

er i p
ro

d
o

tti chim
ici 

d
el cuo

io
”, relativo

 alla d
eterm

inazio
ne d

i so
stanze chim

iche no
n co

nsentite all’interno
 

d
ei fo

rm
ulati p

er la lavo
razio

ne d
elle p

elli. 
E

cco
 alcune b

uo
ne p

ratiche risco
ntrate nel p

erio
d

o
 d

i riferim
ento.

La S
tazio

n
e S

p
erim

entale p
er l’Ind

ustria d
elle P

elli e d
elle M

aterie C
o

n
cian

ti, fo
nd

ata 
alla fine d

el 1
8

0
0

 e in fase d
i rilancio, ha ad

 esem
p

io
 ind

icato
 tra le sue p

rio
rità tre linee d

i 
ricerca fo

calizzate su tecno
lo

g
ie d

i p
ro

cesso, am
b

iente e so
stenib

ilità che si 
co

ncentreranno
 su: caratteristiche chim

iche e fisiche d
el cuo

io
 m

etal-free, tecno
lo

g
ie e 

p
ro

cessi inno
vativi nella g

estio
ne d

ei reflui, valutazio
ne d

ella b
io

d
eg

rad
ab

ilità d
ei cuo

i 
d

iversam
ente co

nciati, valo
rizzazio

ne d
eg

li scarti d
i fase anche in chiave energ

etica, e – 
naturalm

ente – sul m
o

nito
rag

g
io

 d
elle so

stanze p
reo

ccup
anti nei p

ro
d

o
tti chim

ici. S
i 

tratta anche in q
uesto

 caso
 d

i un’iniziativa finalizzata ad
 aiutare le co

ncerie ad
 o

rientarsi 
tra i d

iversi cap
ito

lati e p
ianificare le p

ro
p

rie azio
ni d

i testing
, e i lab

o
rato

ri ad
 

arm
o

nizzare m
eto

d
i analitici e m

o
d

elli interp
retativi.

Il p
ro

g
etto

 d
i ricerca “C

o
co

nat” svilup
p

ato
 d

al P
o

lo
 Tecn

o
lo

g
ico

 C
o

n
ciario

 P
o

teco
, un 

g
rup

p
o

 d
i im

p
rese P

isane (C
o

nceria Lufran
, Italven C

o
nceria, 

LF 
ecno

kim
ica, il 

D
ip

artim
ento

 d
i Ing

eg
neria C

ivile e Ind
ustriale d

ell’U
niversità d

i P
isa, il C

o
nso

rzio
 P

o
lo

 
Tecno

lo
g

ico
 M

ag
o

na -Livo
rno

) si è invece co
ncentrato

 sulla p
ro

d
uzio

ne d
i nuo

vi 
co

lo
ranti e co

ncianti so
stenib

ili o
ttenuti d

a scarti ag
ro

alim
entari. Q

uesti p
ro

d
o

tti 
co

nsento
no

 d
i realizzare m

anufatti ip
o

allerg
enici e b

io
d

eg
rad

ab
ili senza p

erd
ere in 

q
ualità e p

erfo
rm

ance d
el m

ateriale finito, co
nco

rrend
o

 a rid
urre l’im

p
atto

 am
b

ientale d
el 

ciclo
 d

i p
ro

d
uzio

ne d
elle p

elli. Il vantag
g

io
 sareb

b
e – seco

nd
o

 i ricercato
ri – anche 

eco
no

m
ico, p

erché co
nsente d

i rid
urre d

i o
ltre il 5

0
 %

 il co
sto

 d
ei co

ncianti p
o

lifeno
lici e 

d
ei co

lo
ranti, d

i circa il 2
0

%
 i co

sti d
i sm

altim
ento

 d
a p

arte d
ell’aziend

a co
nciaria, e 

ap
p

ro
ssim

ativam
ente d

el 3
0

%
 il q

uantitativo
 d

ei fang
hi d

a d
ep

urare. Il p
ro

g
etto

 è 
p

ro
m

o
sso

 nell’am
b

ito
 d

el P
ro

g
ram

m
a O

p
erativo

 R
eg

io
nale To

scana Fesr 2
0

1
4

.

P
er q

uanto
 rig

uard
a i p

ro
g

etti U
E

 si reg
istra la chiusura d

i Lifetan
 avviato

 nel 2
0

1
6

 che 
ha p

erm
esso

 d
i sp

erim
entare la so

stituzio
ne – in alcune fasi d

ella lavo
razio

ne d
el cuo

io
 

(m
acerazio

ne, sg
rassag

g
io, tintura, ing

rasso
 e co

ncia) – d
i p

ro
d

o
tti chim

ici e d
erivati d

el 
p

etro
lio

 co
n so

stanze naturali ricavati d
a scarti anim

ali o
 d

a rifiuti ag
ro

-ind
ustriali. 

C
o

o
rd

inato
 d

a E
nea il p

ro
g

etto
 ha co

invo
lto

 il C
N

R
-IC

C
O

M
 d

i P
isa e lo

 sp
ag

no
lo

 
IN

E
S

C
O

P
 e d

ue co
ncerie d

i cui una italiana: N
ew

p
o

rt (S
anta C

ro
ce all’A

rno, P
isa). C

he 
l’im

p
atto

 am
b

ientale d
ella co

ncia sia rilevante è no
to

 e b
en lo

 sp
ieg

ano
 q

uesti d
ati 

svilup
p

ati nell’am
b

ito
 d

el p
ro

g
etto

: p
er o

ttenere 2
0

0
-2

5
0

 kg
 d

i p
elli finite so

no
 necessari 

1
.0

0
0

 kg
 d

i p
elli salate fresche, 4

0
0

-6
0

0
 kg

 d
i reag

enti e 2
0

-4
0

 m
3

 d
i acq

ua p
ro

d
ucend

o
 

circa 5
0

0
 kg

 d
i fang

hi che si ag
g

iung
o

no
 ag

li o
ltre 5

0
0

 kg
 d

i rifiuti/scarti so
lid

i. Q
ualche 

5
8

  http
s

//w
w

w
.

g
lo

b
alrep

o
rting

.o
rg



2
0

0
2

0
1

G
R

E
E

N
IT

A
LY

R
A

P
P

O
R

T
O

 2
0

1
8

G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

d
ato

 d
à la d

im
ensio

ne d
ell’im

p
eg

no
 p

ro
fuso

 nei d
ue anni: le so

stanze p
ersistenti, 

b
io

accum
ulab

ili e to
ssiche (P

B
T

) nel p
ro

cesso
 d

i co
ncia so

no
 state so

stituite co
n sei 

nuo
ve fo

rm
ulazio

ni che utilizzano
 p

ro
d

o
tti naturali; le co

ncerie co
invo

lte hanno
 

reg
istrato

 la rid
uzio

ne (2
0

%
) d

i so
stanze inq

uinanti nelle acq
ue reflue d

ella p
ro

d
uzio

ne 
d

el cuo
io, e d

el 2
0

%
 d

el co
nsum

o
 d

i acq
ua d

urante il p
ro

cesso
 d

i co
ncia. Il tutto, 

assicurano
 i ricercato

ri, m
ig

lio
rand

o
 la q

ualità d
ei m

ateriali trattati. C
o

nclusa la fase 
p

reind
ustriale si sta avviand

o
 l’iter p

er la certificazio
ne E

co
lab

el e si p
unta 

all’ind
ustrializzazio

ne d
ei p

ro
d

o
tti nella filiera p

ro
d

uttiva.

Il P
o

lo
 Tecno

lo
g

ico
 C

o
nciario

 P
o

teco
 (S

anta C
ro

se sull’A
rno, P

isa) è invece im
p

eg
nato

 
nei p

ro
g

etti “Lig
htan” e “A

C
Q

U
A

 3
6

0
” che co

invo
lg

o
no

 il lo
cale sistem

a d
i d

ep
urazio

ne 
ind

ustriale d
el d

istretto, co
n l’o

b
iettivo

 d
i increm

entare l’effi
cienza d

ei p
ro

cessi 
p

ro
d

uttivi, rid
urre l’im

p
atto

 am
b

ientale e p
o

tenziare il riuso
 d

i acq
ue reflue civili nel 

p
ro

cesso
 p

ro
d

uttivo
 co

nciario. In co
llab

o
razio

ne co
n l’U

niversità d
i P

isa so
no

 stati 
recentem

ente d
ep

o
sitati d

ue b
revetti, aventi co

m
e o

g
g

etto
 fo

rm
ulazio

ni inno
vative p

er 
m

ateriali term
o

p
lastici e d

i nuo
vi ag

enti b
io

d
eg

rad
ab

ili o
ttenib

ili a p
artire d

a b
io

m
asse d

i 
scarto

 o
 m

aterie p
rim

e veg
etali rinno

vab
ili. 

Il p
ro

g
etto

 U
E

 LIFE
 G

reen O
rg

anic A
g

ents fo
r S

ustainab
le Tanneries (G

O
A

S
T

) interverrà 
sug

li eff
etti inq

uinanti d
elle em

issio
ni d

elle co
ncerie svilup

p
and

o
 una nuo

va tecno
lo

g
ia 

p
er il trattam

ento
 d

ella p
elle senza cro

m
o

 e rid
ucend

o
 l’acq

ua d
i p

ro
cesso. V

ed
e 

co
invo

lta l’U
niversità C

à Fo
scari, G

S
C

 G
ro

up, im
p

resa vicentina sp
ecializzata nei 

p
ro

d
o

tti p
er la lavo

razio
ne d

elle p
elli, e la co

nceria P
asub

io
 d

i A
rzig

nano. L’acq
ua che 

uscirà d
alla co

nceria d
o

p
o

 la lavo
razio

ne inno
vativa sarà trattata e valutata d

al 
d

ep
urato

re d
i M

ed
io

 C
hiam

p
o. 

S
ul fro

nte d
elle im

p
rese chim

iche seg
naliam

o
 B

io
d

erm
o

l A
m

b
iente

 (Trento
) che ha 

realizzato
 la linea d

i p
ro

d
o

tti W
hite Line p

er la co
ncia che utilizza trattam

enti enzim
atici 

b
io

d
eg

rad
ab

ili in so
stituzio

ne d
i cro

m
o

 e so
stanze critiche. Il p

ro
d

o
tto

 è stato
 

so
tto

p
o

sto
 a LC

A
 che ne ha certificato

 i vantag
g

i am
b

ientali (-5
0

/6
0

%
 C

O
D

 e T
K

N
 nelle 

fasi d
i rinverd

im
ento

 e calcinaio, rid
uzio

ne d
el 3

0
%

 d
ei co

nsum
i id

rici).

W
et-w

hite anche p
er la co

nceria A
R

B
O

R
 (R

o
b

ecchetto
 co

n Ind
uno, M

I) che realizza p
ellam

i 
co

m
p

letam
ente ad

atti a p
erso

ne allerg
iche ai m

etalli, utilizzand
o

 so
lo

 tannini naturali che 
ino

ltre rend
o

no
 il m

anufatto
 e g

li scarti d
i p

ro
d

uzio
ne b

io
d

eg
rad

ab
ili e riciclab

ili.

R
icerca g

reen anche p
er q

uanto
 rig

uard
a le co

m
p

o
nenti d

ella calzatura. D
avo

s (C
avaso

 
d

el To
m

b
a, T

V
), lead

ership
 m

o
nd

iale nella p
ro

d
uzio

ne d
i lastre e suo

le in g
o

m
m

a p
er 

calzature, ha m
esso

 a p
unto

 un m
ateriale riciclab

ile al 1
0

0
%

 che rap
p

resenta un’o
ttim

a 
alternativa al cuo

io. Il risp
etto

 d
el R

each m
a anche d

i p
ro

to
co

lli p
iù restrittivi, g

arantisce 
la sicurezza chim

ica d
el m

ateriale che viene verniciato
 ad

 acq
ua anziché a so

lvente p
er 

facilitare il riciclo
 d

elle riso
rse id

riche d
i p

ro
cesso.

Texo
n Italia (C

asso
lno

vo, P
V

), ha svilup
p

ato
 invece E

co
so

le, un nuo
vo

 m
ateriale 

cellulo
sico

 p
er so

tto
p

ied
i . S

i tratta d
i un p

ro
d

o
tto

 che utilizza un’alta p
ercentuale d

i fib
re 

cellulo
siche (certificate FS

C
) e riciclate m

a che co
nservano

 tutte le p
ro

p
rietà richieste 

d
a so

tto
p

ied
i d

i q
ualità.

S
e il richiam

o
 alla so

stenib
ilità è o

rm
ai entrato

 nel ling
uag

g
io

 d
ei b

rand
 g

lo
b

ali d
ella 

calzatura, no
n m

ancano
 esem

p
i d

i p
icco

le im
p

rese e start up
 che ind

ivid
uano

 nel 
co

ntenuto
 g

reen d
elle p

ro
p

rie co
llezio

ni il p
ro

p
rio

 m
o

d
ello

 d
i b

usiness. N
e ab

b
iam

o
 

scelte alcune.

S
q

uare0
2

7
 (S

an M
auro

 P
asco

li, FC
), b

rand
 d

el g
io

vane d
esig

ner M
arco

 Z
annuco

li, 
svilup

p
a scarp

e veg
an, so

stituend
o

 i m
ateriali d

i o
rig

ine anim
ale co

n altri veg
etali e 

sintetici a b
asso

 im
p

atto
 am

b
ientale e riciclab

ili al 1
0

0
%

.

Il calzaturificio
 p

ad
o

vano
 W

o
m

sh
 è un interessante caso

 d
i strateg

ia d
i so

stenib
ilità 

co
nd

ivisa co
n altre im

p
rese im

p
eg

nate a vario
 tito

lo
 sul tem

a. H
a avviato

 una 
co

llab
o

razio
ne co

n Lifeg
ate

 e attraverso
 il p

ro
g

etto
 Im

p
atto

 Zero
 q

uantifica le em
issio

ni 
d

i anid
rid

e carb
o

nica im
m

esse in atm
o

sfera e attiva azio
ni d

i co
m

p
ensazio

ne m
ed

iante 
p

iantum
azio

ne d
i fo

reste in Italia e nel m
o

nd
o

; ino
ltre co

llab
o

ra co
n E

so
sp

o
rt (O

p
era, M

I), 
so

cietà sp
ecializzata nella racco

lta e riciclo
 d

i scarp
e usate p

er farne p
iste d

i l’atletica e 
p

archi g
io

co. W
o

m
sh realizza scarp

e veg
an co

n b
io

p
o

lim
eri o

ttenuti d
a b

io
m

asse 
veg

etali e p
er il m

ateriale info
rm

ativo
 e p

ro
m

o
zio

nale utilizza carte p
ro

d
o

tte d
a Favini, 

lead
er nella p

ro
d

uzio
ne d

i carta d
a scarti d

ella filiera ag
ro

alim
entare. 

L’aziend
a R

iso
rse Future p

ro
d

uce le p
ro

p
rie calzature a M

o
nte U

rano
 (FM

) utilizzand
o

 
una filiera lo

cale. D
al 2

0
1

0
 il calzaturificio

 ha d
ato

 vita a un p
ro

g
etto

 d
i calzature 

eco
so

stenib
ili, risp

etto
se d

ella natura sia nei m
ateriali usati che nei p

ro
ced

im
enti d

i 
lavo

razio
ne, che ha p

o
rtato

 alla realizzazio
ne d

i calzature fatte d
a m

ateriali veg
etali 

(so
p

rattutto
 canap

a e co
to

ne) co
sì d

a p
o

tersi d
efinire co

m
p

letam
ente anim

al-free. Il 
m

archio
 ha ricevuto

 la certifi
cazio

ne 
G

A
N

 S
I

, è stata rico
no

sciuta d
alla P

E
TA

 
ed

 è stato
 classificato

 V
V

V
+

, il m
ig

lio
re livello

 d
el rating

 etico
 A

nim
al Free Fashio

n id
eato

 
d

alla L
A

V
 Leg

a A
nti V

ivisezio
ne

.
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Il co
ntesto

 e
cienza energ

etica, sicurezza antisism
ica, riq

ualifi
cazio

ni
R

acco
ntare l’ed

ilizia o
g

g
i, so

tto
 la lente d

ella so
stenib

ilità, sig
nifica interro

g
arsi su co

m
fo

rt 
ed

 energ
ia, sul b

enessere d
i chi vive l’am

b
iente urb

ano
 co

struito
 e sull’effi

cienza in term
ini 

d
i riso

rse e co
nsum

i, co
n ricad

ute d
irette sull’am

b
iente. La so

stenib
ilità d

el co
struito

 
rap

p
resenta o

rm
ai un req

uisito
 irrinunciab

ile, p
erché la cap

acità d
i lim

itare l’im
p

atto
 

am
b

ientale si leg
a alla q

ualità d
el p

ro
d

o
tto

 ed
ilizio, o

 m
eg

lio
 architetto

nico
 (e q

uind
i alla 

q
ualità d

ell’ab
itare), anche g

razie ag
li sfo

rzi – che racco
nterem

o
 d

i seg
uito

 – co
m

p
iuti a 

tutti i livelli d
alla filiera ed

ilizia e d
al m

ercato
 d

el real estate. U
n trend

 virtuo
so

 che, vista la 
centralità d

el p
ro

g
etto

 architetto
nico, co

invo
lg

e il m
o

nd
o

 d
ella p

ro
g

ettazio
ne e chi si 

o
ccup

a d
ella m

anutenzio
ne e g

estio
ne d

el p
atrim

o
nio, in un’o

ttica d
i circo

larità che sta 
entrand

o
 o

rm
ai nella co

scienza co
m

une. 

U
n cam

m
ino

 tracciato
 anche nel co

ntesto
 internazio

nale, co
n g

li acco
rd

i d
i P

arig
i d

ella 
C

o
p

2
1

 e co
n le iniziative euro

p
ee. U

na d
i q

ueste è la d
irettiva 2

0
1

0
/3

1
/U

E
 (anche d

etta 
E

P
B

D
, E

nerg
y P

erfo
rm

ance o
f B

uild
ing

s D
irective

), che ha p
revisto

 che g
li S

tati m
em

b
ri 

p
ro

vved
ano

 affi
nché d

al 1
 g

ennaio
 2

0
2

1
 tutti g

li ed
ifici d

i nuo
va co

struzio
ne siano

 ed
ifici 

a energ
ia q

uasi zero
 e a p

artire d
al 1

 g
ennaio

 2
0

1
9

 g
li ed

ifici d
i nuo

va co
struzio

ne 
o

ccup
ati d

a enti p
ub

b
lici e d

i p
ro

p
rietà d

i q
uesti ultim

i siano
 ed

ifici a energ
ia q

uasi zero, 
altrim

enti d
etti nZ

E
B

. G
li incentivi p

o
tranno

 avere un ruo
lo

 rilevante nel sup
p

o
rto

 ag
li nZ

E
B

 
(co

nto
 term

ico
 in p

rim
is), in p

artico
lare se acco

m
p

ag
nati d

a una p
o

litica m
irata alla 

co
no

scenza d
elle o

p
p

o
rtunità leg

ate ag
li stessi d

a p
arte d

elle P
ub

b
liche A

m
m

inistrazio
ni.

R
acco

ntare l’ed
ilizia o

g
g

i sig
nifica, anche alla luce d

i q
uanto

 ap
p

ena d
etto, racco

ntare d
i 

riq
ualificazio

ni, d
i una nuo

va ed
ilizia leg

ata al recup
ero, all’effi

cienza energ
etica e alla 

sicurezza antisism
ica. La sfid

a co
m

une è ap
p

unto
 q

uella che p
unta a leg

are la 
riq

ualificazio
ne e il recup

ero
 co

n la so
stenib

ilità. 

S
o

no
 m

o
lte le riflessio

ni che seg
nalano

 q
uesto

 leg
am

e e ne fanno
 uno

 d
ei m

o
to

ri 
d

ell’ed
ilizia d

el futuro
 nel no

stro
 P

aese. 
Lo

 d
ice ad

 esem
p

io
 la fo

to
g

rafia d
el setto

re scattata d
a A

nce
: in Italia ci so

no
 1

2
,2

 m
ilio

ni 
d

i ed
ifici a uso

 ab
itativo, d

i cui il 7
0

%
 co

struito
 anteced

entem
ente all’em

anazio
ne d

elle 
p

rim
e no

rm
e antisism

iche e sull’effi
cienza energ

etica (1
9

7
4

 e 1
9

7
6

). Il fab
b

iso
g

no
 

term
ico

 m
ed

io
 d

i q
ueste strutture, infatti, è q

uattro
 vo

lte sup
erio

re risp
etto

 alle attuali 
so

g
lie no

rm
ative. Ino

ltre, 9
,3

 m
ilio

ni d
i im

m
o

b
ili resid

enziali so
no

 stati co
struiti in territo

ri 
co

m
p

resi nelle tre m
ag

g
io

ri classi d
i rischio

 sism
ico

 d
el P

aese. A
lla luce d

i q
uesti d

ati 
l’asso

ciazio
ne stim

a che in Italia siano
 necessari 1

0
5

 m
iliard

i d
i euro

 p
er o

p
ere strutturali 

d
i m

ig
lio

ram
ento

 sism
ico

 e 3
3

,5
 m

iliard
i d

i euro
 p

er la riq
ualificazio

ne energ
etica. P

er far 

E
d

ilizia
5

9
3

.2

5
9

  R
ealizzato

 in 
co

llab
o

razio
n

e co
n P

ao
la 

P
iero

tti, architetto
 e 

g
io

rn
alista, so

cia e 
fo

n
d

atrice, insiem
e ad

 
A

n
d

rea N
o

nni, d
i 

P
PA

N
 

co
m

un
icazio

ne e netw
o

rking
 

p
er il co

struito
”: p

iattafo
rm

a 
d

i in
fo

rm
azio

ne g
io

rnalistica 
ch

e svo
lg

e attività leg
ate alla 

co
m

un
icazio

ne e al 
n

etw
o

rking
 n

el m
o

n
d

o
 d

el 
co

struito
, assiem

e a 
strateg

ie d
i sup

p
o

rto
 e 

m
anag

em
ent al fi

anco
 d

i 
p

ro
g

ettisti, d
evelo

p
er e 

co
strutto

ri (w
w

w
.p

p
an.it)

6
0

  N
ew

co
 le cui p

rincip
ali 

aree d
i co

m
p

etenza 
rig

uard
ano

 la fattib
ilità e la 

g
estio

ne d
i p

iani e p
ro

g
etti a 

scala urb
ana, anche co

n il 
rico

rso
 a strum

enti fi
nanziari 

e p
ro

ced
urali innovativi; o

ltre 
alla valutazio

ne im
m

o
b

iliare 
asso

ciata anche a p
ro

cessi 
d

i valo
rizzazio

ne e 
trasfo

rm
azio

ne im
m

o
b

iliare

6
1

  
am

era d
ei d

ep
utati 

S
ervizio

 stud
i 

 
resm

e, Il 
recup

ero
 e la riq

ualifi
cazio

ne 
energ

etica d
el p

atrim
o

nio
 

ed
ilizio

: una stim
a 

d
ell’im

p
atto

 d
elle m

isure d
i 

incentivazio
ne, 2

0
1

7

6
2

  
na nuova ed

ilizia 
co

ntro
 la crisi”: b

it.ly/
nuovaed

ilizia. D
ati relativi al 

m
ercato

 im
m

o
b

iliare italiano
 

nel 2
0

1
6
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R
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fro
nte a q

uesta m
o

le d
i investim

enti, eco
 e sism

a b
o

nus p
o

treb
b

ero
 essere un im

p
o

rtante 
assist. D

a no
n trascuare il ruo

lo
 d

elle utility nella filiera.
P

er N
o

m
ism

a, la lenta risalita d
el setto

re im
m

o
b

iliare p
ro

seg
ue nel 2

0
1

8
, no

no
stante il 

co
ntesto

 m
acro

eco
no

m
ico

 ap
p

aia m
eno

 favo
revo

le risp
etto

 allo
 sco

rso
 anno. 

L’increm
ento

 d
elle transazio

ni (5
4

2
.4

8
0

 nel 2
0

1
7

, 5
6

6
.0

5
7

 p
reviste p

er il 2
0

1
8

) no
n 

esaurisce il p
o

tenziale esp
ansivo

 anco
ra inattuato. D

a un lato
 so

no
 o

ltre 2
,6

 m
ilio

ni le 
fam

ig
lie che m

anifestano
 am

b
izio

ni p
ro

p
rietarie, p

revalentem
ente alim

entate d
al 

d
esid

erio
 d

i m
ig

lio
ram

ento
 d

ella co
nd

izio
ne ab

itativa attuale; d
all’altro

 lato
 – è q

uesto
 

l’asp
etto

 p
iù interessante p

er G
reenItaly – so

no
 5

,7
 m

ilio
ni le fam

ig
lie che m

anifestano
 

l’intenzio
ne d

i intervenire nella p
ro

p
ria ab

itazio
ne p

er interventi d
i m

anutenzio
ne 

strao
rd

inaria, p
ro

sp
ettand

o
 un m

ercato
 p

o
tenziale d

i alm
eno

 8
5

 m
iliard

i d
i euro. 

S
eco

nd
o

 Fed
erico

 D
ella P

up
p

a, d
o

cente d
i eco

no
m

ia allo
 Iuav d

i V
enezia e resp

o
nsab

ile 
d

ell’area E
co

no
m

ia&Territo
rio

 p
resso

 S
m

art Land
 srl 6

0, in un m
ercato

 in co
stante 

g
alleg

g
iam

ento
 vanno

 ind
ivid

uate nuo
ve aree d

i lavo
ro, che si p

o
sso

no
 rico

nd
irre a tre 

am
b

iti chiave: recup
ero

 d
el p

atrim
o

nio
 ed

ificato
 o

ltre 4
0

 anni fa, d
al resid

enziale al no
n 

resid
enziale fino

 alle o
p

ere p
ub

b
liche; recup

ero
 d

i aree d
ism

esse co
n d

em
o

lizio
ne e 

rico
struzio

ne; nuo
vi b

usiness b
asati sulla creazio

ne d
i nuo

va d
o

m
and

a e sull’uso
 

intellig
ente, sm

art, d
el d

ig
itale, sia nella g

estio
ne d

ei p
ro

cessi co
struttivi che so

p
rattutto

 
d

i q
uelli m

anutentivi. 

Q
uesto

 ruo
lo

 d
ella m

anutenzio
ne è d

im
o

strato
 anche d

ai num
eri: nel 2

0
1

7
 su un valo

re 
to

tale d
ella p

ro
d

uzio
ne nelle co

struzio
ni d

i 1
6

7
,1

 m
iliard

i d
i euro, 1

2
4

 (7
4

,2
%

 d
el to

tale) 
so

no
 d

o
vuti al recup

ero
 ed

ilizio. R
ecup

ero
 so

stenuto
 d

ag
li incentivi fiscali, d

i fatto
 l’unico

 
m

o
to

re p
o

sitivo
 p

er il setto
re: d

al 1
9

9
8

 al 2
0

1
7

 le m
isure d

i incentivazio
ne fiscale p

er il 
recup

ero
 ed

ilizio
 e p

er la riq
ualificazio

ne energ
etica hanno

 interessato
 1

6
 m

ilio
ni d

i 
interventi, o

ssia il 6
2

%
 d

elle fam
ig

lie italiane (stim
ate d

all’IS
TA

T
 p

ari a 2
5

,9
 m

ilio
ni); e 

hanno
 attivato

 investim
enti p

er 2
6

4
 m

iliard
i d

i euro
6

1. S
o

no
 num

eri che d
anno

 fid
ucia al 

setto
re e ci restituisco

no
 l’im

p
o

rtanza d
ella riq

ualificazio
ne.

Il S
eco

nd
o

 O
sservato

rio
 sulla so

stenib
ilità e sulla sicurezza, p

resentato
 d

a S
cenari 

Im
m

o
b

iliari d
urante il 2

6
° Fo

rum
 d

i S
anta M

arg
herita Lig

ure (1
4

-1
5

 settem
b

re 2
0

1
8

) e 
realizzato

 in co
llab

o
razio

ne co
n J

o
hnso

n C
o

ntro
ls, evid

enzia che p
er il 2

0
2

0
 si p

reved
e 

che il m
ercato

 euro
p

eo
 d

ell’ed
ilizia g

reen rag
g

iung
erà un valo

re d
i 1

4
0

 m
iliard

i d
i euro, 

so
stenuto

 d
a p

o
litiche nazio

nali ed
 euro

p
ee, intenzio

nate a p
ro

m
uo

vere la rid
uzio

ne d
ella 

q
uo

ta d
i energ

ia im
p

ieg
ata d

ag
li ed

ifici che ad
 o

g
g

i am
m

o
nta a circa il 4

0
%

 d
ei co

nsum
i 

co
m

p
lessivi, p

iù d
i ind

ustria (3
2

%
) e trasp

o
rti (2

8
%

). 

La so
stenib

ilità ha un valo
re d

i m
ercato. S

eco
nd

o
 “U

na nuova ed
ilizia co

ntro
 la crisi” d

i 
C

resm
e

 e S
ym

b
o

la
6

2, a fro
nte d

i un intervento
 m

ed
io

 d
i 1

4
.5

0
0

 euro, un’ab
itazio

ne 
ristrutturata aum

enta il suo
 valo

re d
i 6

5
.7

5
0

 euro
 in m

ed
ia. N

el m
ercato

 im
m

o
b

iliare 
resid

enziale d
elle m

ag
g

io
ri città italiane le d

iff
erenze d

i p
rezzo

 tra ed
ifici in classe A

 e 
q

uelli d
i classi inferio

ri so
no

 p
iù evid

enti nelle zo
ne p

eriferiche (in m
ed

ia +
3

0
%

), d
o

ve la 
q

ualità d
ell’ed

ificio
 p

uò
 avere un im

p
atto

 co
nsid

erevo
le nell’o

rientare le scelte 
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0

1
8

d
ell’acq

uirente in cerca d
i so

luzio
ni co

n un rap
p

o
rto

 p
artico

larm
ente vantag

g
io

so
 tra 

q
ualità e p

rezzo. N
elle zo

ne centrali si o
sserva invece un m

ag
g

io
re ap

p
iattim

ento
 d

elle 
q

uo
tazio

ni (+
2

0
%

 tra classe A
 risp

etto
 a E

, F e G
), rico

nd
ucib

ile al ruo
lo

 p
rep

o
nd

erante 
d

ella lo
calizzazio

ne nella d
eterm

inazio
ne d

el p
rezzo

 d
i vend

ita. Q
uesti so

no
 alcuni d

ei d
ati 

evid
enziati nel rap

p
o

rto
 d

i S
cenari Im

m
o

b
iliari e J

o
hnso

n C
o

ntro
ls, che so

tto
lineano

 
co

m
e la classe A

 valg
a q

uind
i d

i p
iù in p

eriferia, m
a nelle lo

cazio
ni il valo

re ag
g

iunto
 

m
ag

g
io

re è nelle zo
ne centrali: +

2
6

%
, co

ntro
 il +

1
5

%
 risco

ntrato
 nelle zo

ne p
eriferiche. 

Q
uesta d

iff
erenza p

uò
 essere rico

nd
o

tta – seco
nd

o
 S

cenari Im
m

o
b

iliari e J
o

hnso
n 

C
o

ntro
ls – alla m

ag
g

io
re d

iffi
co

ltà d
i im

p
o

rre cano
ni p

iù elevati in lo
calizzazio

ni 
p

eriferiche a causa d
ella rid

o
tta d

isp
o

nib
ilità eco

no
m

ica d
i un tip

o
 d

i d
o

m
and

a che in 
m

o
lti casi no

n p
o

ssied
e le riso

rse p
er investire nell’acq

uisto
 d

i una ab
itazio

ne. S
em

p
re 

seco
nd

o
 lo

 stud
io

 citato
 in tutti i co

m
p

arti si o
sserva un am

p
liam

ento
 d

ella fo
rb

ice d
elle 

q
uo

tazio
ni d

eg
li im

m
o

b
ili d

i nuo
va co

struzio
ne e recup

erati nel risp
etto

 d
ell’o

ttenim
ento

 
d

i una elevata effi
cienza energ

etica. Q
uanto

 ag
li scenari, si stim

a
6

3 che g
li investim

enti 
necessari ad

 eseg
uire interventi d

i riq
ualificazio

ne energ
etica sull’intero

 p
atrim

o
nio

 
im

m
o

b
iliare d

ei tre p
rincip

ali co
m

p
arti richied

ereb
b

ero
 circa 8

0
 m

iliard
i d

i euro
 nei 

p
ro

ssim
i vent’anni. Lo

 sto
ck resid

enziale d
a so

lo
 necessitereb

b
e d

i o
ltre 6

5
,2

 m
iliard

i d
i 

euro
 p

er riq
ualificare g

li ed
ifici realizzati tra il d

o
p

o
g

uerra e il d
uem

ila (o
ltre 1

7
,2

 m
ilio

ni d
i 

im
m

o
b

ili). Tra g
li im

m
o

b
ili a uso

 co
m

m
erciale e q

uelli a uso
 terziario

 la cifra necessaria p
er 

le riq
ualificazio

ni si attesta nell’o
rd

ine d
ei 1

4
,6

 m
iliard

i d
i euro, in q

uesto
 caso

 
co

invo
lg

end
o

 l’intero
 sto

ck no
n anco

ra interessato
 d

a interventi d
i riq

ualificazio
ne neg

li 
anni p

assati (p
ari a 3

,1
 m

ilio
ni d

i unità).

P
o

rre l’accento
 sulla riq

ualificazio
ne vuo

l d
ire p

arlare anche d
i rico

struzio
ne p

o
st sism

a. Il 
p

o
st sism

a p
uò

 essere uno
 strao

rd
inario

 lab
o

rato
rio

 p
er la rico

struzio
ne d

el P
aese. Il 

co
sid

d
etto

 S
ism

ab
o

nus è l’ag
evo

lazio
ne fiscale p

er interventi ed
ilizi antisism

ici intro
d

o
tta 

co
n la leg

g
e d

i B
ilancio

 2
0

1
7

 p
er stim

o
lare nel P

aese un’am
p

ia azio
ne d

i p
revenzio

ne 
antisism

ica, co
nsid

erand
o

 che 2
1

,8
 m

ilio
ni d

i italiani ab
itano

 in 5
,2

 m
ilio

ni d
i im

m
o

b
ili 

situati nelle zo
ne “ro

sse”, q
uelle cio

è a p
iù alto

 rischio
 sism

ico, classificate zo
ne 1

 e 2
. Il 

S
ism

ab
o

nus rig
uard

a co
struzio

ni ad
ib

ite ad
 ab

itazio
ne (p

rim
a e seco

nd
a casa), ad

 attività 
p

ro
d

uttive e p
arti co

m
uni co

nd
o

m
iniali situati nelle zo

ne sism
iche 1

, 2
 e 3

 (q
uasi l’intero

 
territo

rio
 nazio

nale). N
o

n so
lo

 ristrutturazio
ni m

a anche la d
em

o
lizio

ne e rico
struzio

ne d
i 

un ed
ificio

 co
n la stessa vo

lum
etria d

i q
uello

 p
reesistente, fatte salve le so

le inno
vazio

ni 
necessarie p

er l’ad
eg

uam
ento

 alla no
rm

ativa antisism
ica, o

ff
re la p

o
ssib

ilità d
i d

etrarre 
nella d

ichiarazio
ne d

ei red
d

iti, su un am
m

o
ntare d

elle sp
ese no

n sup
erio

re a 9
6

 m
ila euro, 

una p
ercentuale variab

ile d
al 5

0
%

 fino
 all’8

5
%

 seco
nd

o
 le tip

o
lo

g
ie d

i intervento. Il 
p

ro
g

etto
 C

asa Italia, un d
ip

artim
ento

 d
i P

alazzo
 C

hig
i istituito

 co
n lo

 sco
p

o
 d

i m
ettere in 

sicurezza le aree sism
iche, anche co

n p
ro

g
etti p

ilo
ta, è stato

 archiviato
 d

al nuo
vo

 
g

o
verno

 (no
no

stante il co
invo

lg
im

ento
 d

ell’architetto
-senato

re R
enzo

 P
iano

 che ha 
d

ed
icato

 a q
uesto

 tem
a la sua attenzio

ne, nell’am
b

ito
 d

elle iniziative d
el suo

 g
rup

p
o
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ere d
a q
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ue anni d
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o
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o
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 d
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0
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m
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 Italia, la rico
struzio

ne p
ro

ced
e a rilento. In p

artico
lare, co

m
e 

so
tto

linea Leg
am

b
iente

, q
uella d

elle scuo
le: no

no
stante co

n le tre o
rd

inanze (1
4

 e 3
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 d
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 d
el 2

0
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) siano

 stati p
revisti interventi d

i riq
ualificazio

ne o
 nuo

ve ed
ificazio

ni 
p

er b
en 2

3
5

 ed
ifici sco

lastici, sem
b

rano
 tuttavia anco

ra lo
ntani i tem

p
i d

i realizzazio
ne 

visto
 che la m

ag
g

io
r p

arte d
ei cantieri so

no
 anco

ra in fase d
i p

ro
g

ettazio
ne o

 d
i 

attuazio
ne. S

em
p

re Leg
am

b
iente richiam

a l’attenzio
ne sulla rim

o
zio

ne d
elle m

acerie: so
no

 
1

.0
7

7
.0

3
7

 (4
0

%
 d

el to
tale) le to

nnellate d
i m

acerie p
ub

b
liche che, al 3

1
 lug

lio
 2

0
1

8
, 

risultano
 essere state rim

o
sse nelle q

uattro
 reg

io
ni su un to

tale stim
ato

 d
i 2

.6
6

7
.0

0
0

 
to

nnellate. S
i ag

g
iung

a la q
uestio

ne leg
ata alla g

estio
ne d

elle m
acerie, q

uelle che saranno
 

p
ro

d
o

tte d
alle d

em
o

lizio
ni a cura d

ei p
rivati, d

i cui m
anca una stim

a, che and
reb

b
e 

co
ntro

b
ilanciata d

a una p
artita inno

vativa d
a g

io
care, leg

ata p
ro

p
rio

 al recup
ero

 d
eg

li 
inerti. A

 tito
lo

 d
i esem

p
io, in U

m
b

ria so
lo

 il 2
0

%
 d

elle 7
0

m
ila to

nnellate d
i inerti è stato

 
utilizzato

 d
ai co

m
uni. 

In tem
a d

i incentivi, co
n la Leg

g
e d

i B
ilancio

 2
0

1
8

, è stato
 ino

ltre intro
d

o
tto

 anche il B
o

nus 
verd

e, un incentivo
 p

er la realizzazio
ne d

i g
iard

ini, la sistem
azio

ne d
i terrazzi e b

alco
ni, una 

m
isura che p

reved
e la d

etrazio
ne fiscale d

el 3
6

%
 p

er chi so
stiene sp

ese p
er la 

sistem
azio

ne d
el verd

e in aree sco
p

erte d
i p

ertinenza.

N
o

no
state g

li incentivi, la sfid
a d

ella so
stituzio

ne ed
ilizia no

n è anco
ra entrata nella 

cultura co
nd

ivisa. P
o

litica e m
isure fiscali sp

ing
o

no
 verso

 una d
im

ensio
ne ind

ivid
ualistica 

d
el m

ercato. S
i so

tto
linea la co

nvenienza nel co
m

p
rare im

m
o

b
ili vecchi e usati, d

a 
riq

ualificare anche co
n un interessante p

lusvalo
re, tralasciand

o
 il fatto

 che se no
n si 

interviene sull’intero
 im

m
o

b
ile si co

ntinuerà ad
 avere un allo

g
g

io
 d

i q
ualità in un ed

ificio
 

che no
n ha le m

ed
esim

e p
erfo

rm
ance. La p

ro
p

rietà fram
m

entata è un’anno
sa q

uestio
ne 

italiana. L’A
nce, ad

 esem
p

io, ha rib
ad

ito
 anche al nuo

vo
 g

o
verno

 l’urg
enza d

i un q
uad

ro
 

no
rm

ativo
 che im

p
o

ng
a la q

uestio
ne d

ell’interesse p
ub

b
lico

 p
er certe o

p
erazio

ni su 
ed

ifici inad
eg

uati, p
er incentivare la d

em
o

lizio
ne e rico

struzio
ne che no

n p
uò

 essere 
asso

rb
ita d

alla so
la rend

ita fo
nd

iaria. P
er p

assare alla riq
ualificazio

ne d
i interi ed

ifici e 
q

uartieri la strad
a è p

erò
 anco

ra lung
a. G

li ultim
i trag

ici eventi che hanno
 sco

sso
 il C

entro
 

Italia hanno
 riacceso

 un faro
 sull’urg

enza d
ell’ad

eg
uam

ento
 alle no

rm
e antisism

iche d
i 

q
ueg

li ed
ifici che ne so

no
 sp

ro
vvisti, sp

ecie nelle zo
ne p

iù a rischio. In q
uesta d

irezio
ne si 

era m
o

sso, o
ltre al P

ro
g

etto
 C

asa Italia, anche il b
and

o
 p

er la riq
ualificazio

ne d
elle 

p
eriferie d

elle aree m
etro

p
o

litane, anch’esso
 co

ng
elato

 p
er i p

ro
ssim

i d
ue anni.

I p
ro

g
etti

Q
uand

o
 si p

arla d
i ed

ilizia g
reen, a scala urb

ana fa scuo
la l’o

p
erazio

ne R
einvening

 C
ities

6
4 

d
o

ve p
artecip

a, unica città italiana, M
ilano

. S
u un altro

 fro
nte si d

isting
ue S

avo
na, in co

rsa 
p

er d
iventare la p

rim
a città in E

uro
p

a a m
isurare la p

ro
p

ria so
stenib

ilità ad
erend

o
 al 

p
ro

g
etto

 internazio
nale Leed

 fo
r C

ities, p
ro

m
o

sso
 d

allo
 U

.S
. G

reen B
uild

ing
 C

o
uncil, l’ente 

no
 p

ro
fit statunitense che g

estisce il sistem
a d

i certificazio
ne d

i so
stenib

ilità d
eg

li ed
ifici 

Leed
. La città lig

ure rinco
rre q

uesto
 o

b
iettivo

 cercand
o

 d
i integ

rare i p
ro

g
etti g

ià in itinere, 
co

m
e q

uello
 ag

g
iud

icato
 co

n il P
iano

 P
eriferie (o

g
g

i co
n i finanziam

enti in stand
 b

y) 
attinente ai tem

i d
ella so

stenib
ilità energ

etica, e che p
reved

e tra le altre iniziative anche la 
co

struzio
ne d

i p
ensiline d

ell’auto
b

us cap
aci d

i auto
alim

entarsi. S
avo

na ha un centro
 

6
3

  A
nco

ra il S
eco

nd
o

 
O

sservato
rio

 sulla 
so

stenib
ilità e sulla 

sicurezza, S
cen

ari 
Im

m
o

b
iliari e J

o
h

nso
n 

C
o

ntro
ls

6
4

  w
w

w
.

c4
0

reinventing
cities.o

rg
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R
acco

ntare l’ed
ilizia o

g
g

i sig
nifica racco

ntare 
d

i riq
ualificazio

ni, d
i una nuo

va ed
ilizia  

leg
ata al recup

ero, all’effi
cienza energ

etica  
e alla sicurezza antisism

ica.

o
tto

centesco
 rico

no
sciuto

 d
al turism

o
 culturale e relig

io
so

; ha un p
o

rto
 d

o
ve sb

arcano
 

o
g

ni anno
 un m

ilio
ne d

i cro
cieristi, g

razie alle navi C
o

sta; ha un cam
p

us universitario
 d

i 
eccellenza. E

 su q
ueste tre carte, il sind

aco
 co

nta d
i g

io
care la p

artita d
ella sua 

am
m

inistrazio
ne. S

avo
na è al lavo

ro
 anche p

er cap
ire co

m
e riusare g

li im
m

o
b

ili, fare 
effi

cientam
ento

 energ
etico, m

ig
lio

rare la viab
ilità p

er risistem
are il w

aterfro
nt e co

lleg
are 

levante e p
o

nente.

In Italia, i p
ro

g
etti p

iù am
b

izio
si e sfid

anti che hanno
 co

m
e co

m
une d

eno
m

inato
re la 

so
stenib

ilità, l’energ
ia, la ricerca sulla m

ateria, l’attenzio
ne a riso

rse e co
nsum

i, so
no

 
sp

esso
 in A

lto
 A

d
ig

e, territo
rio

 che ha assunto
 un ruo

lo
-p

ilo
ta o

rm
ai d

a anni in term
ini d

i 
cultura d

a p
arte d

ella co
m

m
ittenza p

ub
b

lica, d
i d

o
m

and
a d

a p
arte d

ell’utente finale e d
i 

filiera d
ed

icata al tem
a sp

ecifico. Tra g
li altri p

ro
g

etti c’è “S
info

nia”
6

5, un’iniziativa euro
p

ea 
co

n la q
uale l’am

m
inistrazio

ne co
m

unale d
i B

o
lzano

 sta eseg
uend

o
 i lavo

ri d
i 

riq
ualificazio

ne energ
etica d

i sei ed
ifici esistenti - 8

4
 allo

g
g

i. Tra i p
artner d

el p
ro

g
etto

 c’è 
il centro

 d
i ricerca E

urac R
esearch

 e l’Istituto
 p

er l’ed
ilizia so

ciale
 d

ella p
ro

vincia d
i 

B
o

lzano, o
ltre a C

asaC
lim

a e A
lp

eria. L’energ
ia è il d

eno
m

inato
re co

m
une d

i tutte le azio
ni 

in p
ro

g
ram

m
a e g

li interventi rig
uard

ano
 in p

artico
lare il risanam

ento
 energ

etico
 

nell’ed
ilizia so

ciale, la p
ro

d
uzio

ne e la d
istrib

uzio
ne d

i calo
re, le tecno

lo
g

ie intellig
enti p

er 
m

o
nito

rare l’am
b

iente e il fab
b

iso
g

no
 energ

etico
 d

ella p
o

p
o

lazio
ne. L’ap

p
ro

ccio
 p

reved
e 

d
i testare d

elle so
luzio

ni inno
vative che rig

uad
ano

 la m
o

b
ilità e la ricerca sui nuo

vi 
m

ateriali, e d
i creare un m

o
d

ello
 d

a rep
licare p

o
i in altri centri euro

p
ei.

G
li esp

erti d
i energ

ia d
i E

urac R
esearch so

no
 al lavo

ro
 in p

artico
lare p

er creare una task 
fo

rce co
n aziend

e p
ro

d
uttrici che lavo

rano
 nel cam

p
o

 d
el riscald

am
ento

 e raff
rescam

ento
 

so
stenib

ili p
er g

li ed
ifici, d

i co
m

p
o

nenti e facciate che p
erm

etto
no

 il risp
arm

io
 energ

etico, 
e d

i so
luzio

ni architetto
niche p

er ed
ifici g

reen. 
L’istituto

 p
er le energ

ie rinno
vab

ili d
i E

urac R
esearch è g

ià d
a tem

p
o

 un p
unto

 d
i 

riferim
ento

 p
er le aziend

e, lo
cali e no

n. In q
uesti anni insiem

e alle im
p

rese i ricercato
ri 

hanno
 realizzato

 p
ro

to
tip

i e nuo
vi elem

enti tecno
lo

g
ici: un esem

p
io

 so
no

 i 2
2

4
 m

o
d

uli d
i 

facciate m
ultifunzio

nali e p
refab

b
ricate utilizzati p

er la p
rim

a vo
lta in d

ue co
nd

o
m

ini 
risanati a B

o
lzano

 p
ro

p
rio

 nella co
rnice d

el p
ro

g
etto

 euro
p

eo
 S

info
nia. Le facciate so

no
 

state realizzate d
a un co

nso
rzio

 d
i im

p
rese g

uid
ate d

alla A
ster H

o
lzb

au (S
an G

enesio
 

A
tesino, B

Z
) co

n il sup
p

o
rto

 d
ei ricercato

ri d
i E

urac R
esearch. Insiem

e all’aziend
a S

tahlb
au 

P
ichler (B

o
lzano

), invece, i ricercato
ri hanno

 realizzato
 un p

ro
to

tip
o

 d
i facciata p

er 
m

ig
lio

rare il co
nd

izio
nam

ento
 d

eg
li ed

ifici, che p
erm

etto
no

 d
i co

nsum
are m

eno
 e rend

ere 
g

li interni p
iù co

nfo
rtevo

li. 

A
ltro

 esem
p

io
 il nuo

vo
 N

O
I Techp

ark
6

6, il p
arco

 tecno
lo

g
ico

 d
ell’A

lto
 A

d
ig

e, d
o

ve si so
no

 
co

nfro
ntate tra le altre le aziend

e alto
atesine R

ub
ner H

aus (aziend
a che p

ro
d

uce case in 
leg

no
 su m

isura), Finstral (che p
ro

d
uce infissi e serram

enti), G
eo

 S
un

 (o
p

erativa nel 
cam

p
o

 d
elle rinno

vab
ili co

n un’am
p

ia g
am

m
a d

i so
luzio

ni p
er le p

o
m

p
e d

i calo
re, la 

g
eo

term
ia e il so

lare term
ico

), Innova (im
p

eg
nata nella p

ro
d

uzio
ne, vend

ita e sto
ccaffi

o
d

 i 
sali antig

elo
) e Tassullo

 (che p
ro

d
uce m

ateriali in calce id
raulica naturale).

S
i tratta d

i un nuo
vo

 hub
 inaug

urato
 nel 2

0
1

8
 recup

erand
o

 l’area d
ell’ex A

lum
ix d

i B
o

lzano, 

6
5

  h
ttp

//w
w

w
.sinfo

nia-
sm

artcities.eu/

6
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  h
ttp

s
//no
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z.it/it
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G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

che fa scuo
la in term

ini d
i ‘co

ntenito
re’ co

m
e p

ro
g

etto
 inno

vativo
 d

i valo
rizzazio

ne d
i un 

tessuto
 esistente, ex ind

ustriale, e co
m

e ‘co
ntenuto’ p

er l’im
p

eg
no

 d
elle istituzio

ni e d
elle 

start up, anche sp
ecificatam

ente sul tem
a d

elle g
reen techo

lo
g

ies, nel cam
p

o
 d

elle fo
nti 

d
i energ

ia rinno
vab

ili e d
ell’effi

cienza energ
etica. G

li atto
ri co

invo
lti so

no
 im

p
rese e istituti 

d
i ricerca e certificazio

ne attivi nel setto
re e o

rientati allo
 svilup

p
o

 d
i tecno

lo
g

ie 
inno

vative, sul tem
a ‘g

reen’ in p
artico

lare lavo
rano

 il d
ip

artim
ento

 E
co

system
 E

nerg
y &

 
E

nviro
nm

ent d
i ID

M
6

7, l’A
g

enzia C
asaC

lim
a (che è un ente strum

entale d
ella P

ro
vincia 

auto
no

m
a d

i B
o

lzano
) e l’Istituto

 p
er le energ

ie rinno
vab

ili E
urac

6
8. Tra i tem

i d
i ricerca 

anche q
uelli p

er tro
vare so

luzio
ni p

er il risanam
ento

 d
i case m

ultifam
iliari: insiem

e a E
urac 

R
esearch su q

uesto
 tem

a è al lavo
ro

 l’aziend
a veneta C

livet che si o
ccup

a d
i sistem

i e 
im

p
ianti d

i clim
atizzazio

ne. S
i m

etto
no

 alla p
ro

va p
ro

d
o

tti e co
m

p
o

nenti in fase d
i svilup

p
o

 
—

 co
m

e facciate d
i nuo

va g
enerazio

ne, p
o

m
p

e d
i calo

re e p
annelli fo

to
vo

ltaici —
 

ricevend
o

 info
rm

azio
ni sulle p

erfo
rm

ance e acq
uisend

o
 ind

icazio
ni su co

m
e m

ig
lio

rarli 
p

rim
a d

i im
m

etterli sul m
ercato.

S
em

p
re a B

o
lzano

 sarà term
inato

 entro
 il 2

0
1

8
 il p

ro
g

etto
 d

ella nuova sed
e M

arkas. 
Q

uaranta m
etri d

i altezza, 1
0

 p
iani, e co

n un vo
lum

e d
i 2

2
m

ila m
c, p

er uno
 d

eg
li interventi 

d
i rig

enerazio
ne urb

ana che sta caratterizzand
o

 la zo
na p

ro
d

uttiva d
ei P

iani, co
n vista 

sull’areale ferro
viario

 d
ella città. L’aziend

a fo
nd

ata in A
lto

 A
d

ig
e nel 1

9
8

5
, lead

er nei servizi 
d

i p
ulizia, risto

razio
ne e nei servizi co

m
p

lem
entari, si sta co

struend
o

 un nuo
vo

 
head

q
uarter, avend

o
 scelto

 il p
ro

g
etto

 attraverso
 un co

nco
rso

 ad
 inviti e avend

o
 

asseg
nato

 l’incarico
 alla so

cietà A
T

P
 d

i Innsb
ruck. L’elem

ento
 d

istintivo
 d

el p
ro

g
etto

 
scelto

 d
alla co

m
m

ittenza, la fam
ig

lia K
asslatter, sarà il g

iard
ino

 p
ensile, al q

uarto
 p

iano, 
co

n una terrazza co
p

erta, che fung
e (insiem

e alla m
ensa p

o
sizio

nata al sesto
 livello

) d
a 

b
asam

ento
 ag

li uffi
ci co

llo
cati nell’area p

iù p
restig

io
sa d

ell’ed
ificio, salend

o, neg
li ultim

i 
p

iani. Le aree centrali infatti so
no

 state co
ncep

ite p
er o

ff
rire sp

azi d
i inco

ntro
 e 

co
nd

ivisio
ne, e g

li elem
enti veg

etali acco
g

lieranno
 i co

llab
o

rato
ri nei m

o
m

enti d
i relax. 

Q
uesta nuo

va sed
e —

 vo
luta d

a un’aziend
a d

i fam
ig

lia che in 3
0

 anni d
i attività è d

iventata 
una m

ultinazio
nale attiva in 4

 P
aesi, co

n o
ltre 9

.0
0

0
 co

llab
o

rato
ri —

 no
n sarà so

lo
 

C
asaC

lim
a A

 p
er la so

stenib
ilità eco

lo
g

ica, m
a sarà m

o
lto

 p
ro

b
ab

ilm
ente il p

rim
o

 ed
ificio

 
in Italia certificato

 W
E

LL B
uild

ing
 p

er tutto
 il p

ro
cesso

 co
struttivo, lo

 stand
ard

 
internazio

nale (ind
icato

 d
alla P

ro
vincia e d

alla C
am

era d
i C

o
m

m
ercio

 d
ell’A

lto
 A

d
ig

e 
attraverso

 l’ID
M

) che p
ro

m
uo

ve la salute e il b
enessere d

elle p
erso

ne neg
li ed

ifici, co
n 

attenzio
ne p

artico
lare ai tem

i d
ell’acq

ua, d
ella q

ualità d
ell’aria, d

el co
m

fo
rt, d

el fitness, 
d

ella luce, d
ella relazio

ne co
n la natura e co

n ricad
ute sulla p

ro
d

uttività. P
er la q

ualità 
ind

o
o

r e il b
enessere d

ei lavo
rato

ri è stata attivata una p
artnerhsip

 co
n l’aziend

a svizzera 
V

itra che realizza elem
enti d

’arred
o

 custo
m

izzati p
er g

li sp
azi d

i lavo
ro

 e p
er q

uelli d
ella 

co
nd

ivisio
ne, p

er le scrivanie e le sed
ute, co

n l’intento
 d

i p
ro

g
ettare un am

b
iente su 

m
isura, sulla b

ase d
ell’id

entità aziend
ale e asco

ltand
o

 le reali esig
enze d

ei co
llab

o
rato

ri. Il 
co

lo
re sarà la chiave d

i lettura p
er le d

iverse aree, co
m

p
rese q

uelle d
ella co

m
unicazio

ne, 
d

ella rig
enerazio

ne, d
ella co

ncentrazio
ne e d

ei servizi”.

Le certifi
cazio

ni

Il W
E

LL B
uild

ing
 S

tand
ard

 (W
E

LL) 6
 è un sistem

a b
asato

 sulle p
restazio

ni p
er le funzio

ni 
d

i m
isurazio

ne, certificazio
ne e m

o
nito

rag
g

io
 d

ell’am
b

iente g
ià ed

ificato
 che influisco

no
 

sulla salute e sul b
enessere d

ella g
ente che vive, lavo

ra e im
p

ara neg
li ed

ifici. W
E

LL si 
co

ncentra su sette categ
o

rie d
i p

restazio
ni d

eg
li ed

ifici: aria, acq
ua, alim

entazio
ne, luce, 

id
o

neità, co
m

fo
rt e m

ente. Il W
E

LL B
uild

ing
 S

tand
ard

 ha le b
asi in ricerche co

m
p

ro
vate 

che d
im

o
strano

 la co
rrelazio

ne tra g
li ed

ifici d
o

ve le p
erso

ne trasco
rro

no
 circa il 9

0
%

 d
el 

p
ro

p
rio

 tem
p

o
 e l’im

p
atto

 d
i q

ueg
li ed

ifici sulla salute e sul b
enessere d

i co
lo

ro
 che li 

usano. Il W
E

LL B
uild

ing
 S

tand
ard

 è em
esso

 d
all’Internatio

nal W
E

LL B
uild

ing
 Institute co

n 
certificazio

ne d
a p

arte d
i d

ella G
reen B

usiness C
ertificatio

n Inc. (G
B

C
I) 

A
ttualm

ente in Italia ci so
no

 9
 p

ro
g

etti reg
istrati W

E
LL. M

o
lte so

no
 ab

itazio
ni p

rivate, m
a 

tra g
li altri p

ro
g

etti co
n il b

o
llino

 g
reen c’è anche S

p
ark O

ne
 p

ro
g

ettato
 d

a P
ro

g
etto

 C
M

R
 

nel q
uartiere d

i M
ilano

 S
anta G

iulia. A
nco

ra, la nuo
va sed

e M
arkas è stato

 il p
rim

o
 e unico

 
p

ro
g

etto
 reg

istrato
 in Italia co

l p
ro

to
co

llo
 W

ell “N
ew

 and
 E

xisting
 B

uild
ing

s” (g
li altri 

p
ro

g
etti W

ell so
no

 stati reg
istrati successivam

ente e rientrano
 nelle categ

o
rie “C

o
re &

 
S

hell”, “N
ew

 and
 E

xisting
 Interio

rs”). P
er M

arkas la certificazio
ne rig

uard
a tutto

 il p
ro

cesso
 

co
struttivo

 fino
 all’uso

 d
a p

arte d
el fruito

re finale, co
sa che no

n accad
e ad

 esem
p

io
 nel 

caso
 “C

o
re &

 S
hell” d

o
ve le finiture so

no
 a carico

 d
el cliente finale, escluse in q

uanto
 

p
o

sso
no

 variare, e nel caso
 “N

ew
 and

 E
xisting

 Interio
rs”, d

o
ve invece tutta la struttura e 

l’invo
lucro

 no
n so

no
 co

ntem
p

lati.

W
E

LL B
uild

ing
 è o

vviam
ente una d

elle d
iverse risp

o
ste che il m

ercato
 d

elle certificazio
ni 

ha d
ato

 alla d
o

m
and

a d
i ed

ifici so
stenib

ili. Q
uella p

iù no
ta è fo

rse la certificazio
ne LE

E
D

, 
una d

elle p
iù d

iff
use al m

o
nd

o
 e m

o
lto

 d
iff

usa anche in Italia. A
 fine settem

b
re 2

0
1

8
 si 

co
ntano

 5
4

2
 p

ro
g

etti Leed
 in Italia, tra q

uelli certificati e q
uelli che stanno

 anco
ra 

co
nseg

uend
o

 la certificazio
ne, p

er una sup
erficie to

tale d
i 9

,9
 m

ilio
ni d

i m
q

, d
o

ve vivo
no

 
e lavo

rano
 p

iù d
i 3

0
0

m
ila p

erso
ne. U

na vera e p
ro

p
ria città so

stenib
ile. Tra i 5

4
2

 p
ro

g
etti 

to
tali, 2

2
3

 so
no

 g
ià certificati e 3

1
9

 stanno
 anco

ra p
erseg

uend
o

 il p
ro

cesso
 d

i 
certificazio

ne. Tra i p
iù recenti a To

rino
 il N

uovo
 centro

 d
irezio

nale Lavazza (P
latinum

) e il 
C

entro
 D

irezio
nale Intesa S

an P
ao

lo
 (P

latinum
); a R

o
m

a la riq
ualificazio

ne co
n il nuo

vo
 

ara in via d
el C

o
rso

 (P
latinum

); a M
ilano

 la Fo
nd

azio
ne Feltrinelli (G

o
ld

), la D
iam

o
nd

 
To

w
er a P

o
rta N

uo
va (G

o
ld

) e la scuo
la p

rim
aria d

i C
ernusco

 sul N
avig

lio
 (G

o
ld

). Il 
m

ercato
 p

rem
ia g

li im
m

o
b

ili co
n la certificazio

ne LE
E

D
 rico

no
scend

o
 nella so

stenib
ilità 

un elem
ento

 d
ecisivo

 p
er o

rientare le scelte d
i investim

ento
: si ap

p
rezza il valo

re 
d

ell’asset im
m

o
b

iliare, co
n un increm

ento
 tra il 7

 e l’1
1

%
 in funzio

ne d
ella q

ualità d
ella 

certificazio
ne. L’eff

etto
 d

ella certificazio
ne incid

e sui tem
p

i d
ella lo

ro
 

co
m

m
ercializzazio

ne: aum
entano

 i p
rezzi e g

li im
m

o
b

ili si co
llo

cano
 p

iù rap
id

am
ente

7
0. 

Leed
 ha avuto

 m
o

lta d
iff

usio
ne in Italia anche g

razie al lavo
ro

 d
i G

B
C

 Italia che l’ha 
ad

attato
 alla realtà italiana e p

ro
m

o
sso

 il sistem
a d

i certificazio
ne sul territo

rio
 nazio

nale, 
svilup

p
and

o
 p

o
i i p

ro
p

ri sistem
i d

i certificazio
ne a m

archio
 G

B
C

.

U
no

 d
ei cam

p
i nei q

uali l’Italia p
uò

 sco
m

m
ettere è la rico

nversio
ne d

eg
li ed

ifici sto
rici. 

6
7
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ttp

s
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w
w
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m

-
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l.co
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6
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ttp
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w
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u

6
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w
w
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ellcertifi

ed
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7
0

  Lo
 d

im
o

stra una ricerca 
realizzata d

a R
E

b
uild

 Italia in 
co

llab
o

razio
ne co

n C
B

R
E

 
(lead

er al m
o

nd
o

 nella 
co

nsulenza im
m

o
b

iliare) e 
G

B
C

I E
uro

p
e (ente terzo

 che 
g

estisce la certifi
cazio

ne d
i 

so
stenib

ilità LE
E

D
) su 

im
m

o
b

ili lo
cati d

i g
rand

e 
tag

lia d
estinati a o

p
erato

ri 
p

ro
fessio

nali nel cuo
re d

el 
centro

 urb
ano

 d
i M

ilano
 e nel 

d
istretto

 P
o

rta N
uova
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1
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G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

P
ro

p
rio

 in Italia è stato
 lanciato

 il G
B

C
 H

isto
ric B

uild
ing

, un nuo
vo

 p
ro

to
co

llo
 p

er 
certificare la so

stenib
ilità d

eg
li ed

ifici sto
rici, che m

ira a p
ro

m
uo

vere un nuo
vo

 co
ncetto

 
d

i co
nservazio

ne so
stenib

ile, nel q
uale co

nvivo
no

 le esig
enze d

i recup
ero

 d
i q

uella p
arte 

p
iù p

reg
evo

le e sto
rica d

el p
arco

 ed
ilizio

 nazio
nale e g

li o
b

iettivi euro
p

ei d
i m

ig
lio

ram
ento

 
energ

etico
 d

ell’esistente. S
i ap

p
lica anche alle strutture d

i architettura sp
o

ntanea che 
caratterizzano

 le no
stre cam

p
ag

ne (rustici, cascine, b
aite, ecc.) e che co

stituisco
no

 un 
p

atrim
o

nio
 m

illenario. I p
rim

i ed
ifici ad

 o
ttenere q

uesta certificazio
ne so

no
 le ex scud

erie 
d

el M
o

nastero
 b

ened
ettino

 d
ella R

o
cca d

i S
ant’A

p
o

llinare a M
arsciano

 (P
G

) e il M
useo

 
N

azio
nale d

ell’E
b

raism
o

 e d
ella S

ho
ah d

i Ferrara. Il p
rim

o
 p

ro
g

etto
 d

i recup
ero

 è stato
 

curato
 d

all’U
niversità d

eg
li S

tud
i d

i P
erug

ia in co
llab

o
razio

ne co
n alcune im

p
rese um

b
re 

ed
 ha vinto

 nel 2
0

1
6

 il P
rem

io
 S

vilup
p

o
 S

o
stenib

ile
 p

ro
m

o
sso

 d
alla Fo

nd
azio

ne p
er lo

 
S

vilup
p

o
 S

o
stenib

ile
 e d

a E
co

m
o

nd
o

; il seco
nd

o
 è seg

uito
 d

a S
C

A
P

E
 sp

a e ha visto
 la 

trasfo
rm

azio
ne d

ell’ex carcere cittad
ino

 in un luo
g

o
 d

i m
em

o
ria e cultura.

R
estand

o
 alle certificazio

ni, l’A
g

enzia p
er l’E

nerg
ia A

lto
 A

d
ig

e – C
asaC

lim
a

7
1 si è d

istinta 
neg

li anni p
er il suo

 im
p

eg
no

 a p
artire d

alle p
ro

vince d
el N

o
rd

 Italia e, co
ntestualm

ente 
alla sua d

iff
usio

ne a scala nazio
nale, ha esteso

 il suo
 interesse a sp

ecifiche tip
o

lo
g

ie 
ed

ilizie d
efinend

o
 via via d

elle certificazio
ni d

i so
stenib

ilità, d
ed

icate (C
asaC

lim
a N

ature, 
C

asaC
lim

a W
o

rk and
 Life, C

asaC
lim

a S
cho

o
l, C

asaC
lim

a W
ine). 

Tra g
li altri C

asaC
lim

a N
ature

 certifica un ed
ificio

 no
n so

lo
 d

al p
unto

 d
i vista energ

etico
 

m
a anche in relazio

ne ag
li im

p
atti sull’am

b
iente, sulla salute e il b

enessere d
elle p

erso
ne 

che ci vivo
no. V

iene valutata l’eco
co

m
p

atib
ilità d

ei m
ateriali e d

ei sistem
i im

p
ieg

ati nella 
co

struzio
ne. E

 anche l’im
p

atto
 id

rico
 d

ell’ed
ificio. S

o
no

 richiesti p
recisi req

uisiti p
er la 

q
ualità d

ell’aria interna, p
er l’illum

inazio
ne naturale, p

er il co
m

fo
rt acustico

 (co
n la 

m
isurazio

ne d
elle P

restazio
ni d

i fo
no

iso
lam

ento
 m

ed
iante co

llaud
o

 acustico
 in o

p
era), p

er 
la p

ro
tezio

ne d
al g

as rad
o

n e d
alle em

issio
ni inq

uinanti (V
O

C
 e fo

rm
ald

eid
e). E

sem
p

io
 d

i 
ed

ifici certificati C
asaC

lim
a N

ature è il nuo
vo

 stud
entato

 d
ell’U

niversità d
i C

am
erino

. 
R

ealizzato
 a 2

 anni d
ai terrem

o
ti che hanno

 co
lp

ito
 il C

entro
 Italia e finanziata d

all’E
ureg

io
 

g
razie ai fo

nd
i stanziati d

alla P
ro

vincia d
i B

o
lzano

 e d
alla P

ro
vincia d

i Trento
 e d

al Land
 

T
iro

lo
 e inaug

urato
 il 6

 ag
o

sto
 2

0
1

8
. V

enti ed
ifici in leg

no, ciascuno
 d

ei q
uali p

uò
 o

sp
itare 

2
3

 stud
enti, sud

d
ivisi in 4

 ap
p

artam
enti d

a 1
0

0
 m

etri q
uad

rati l’uno.

D
ei 2

2
 ho

tel ad
 o

g
g

i certificati C
lim

a H
o

tel, m
o

lti so
no

 in A
lto

 A
d

ig
e. D

ue so
no

 ai p
ied

i 
d

elle D
o

lo
m

iti, sull’A
lp

e d
i S

iusi e so
tto

 il G
rup

p
o

 d
el C

atinaccio, entram
b

i p
ro

g
ettati d

allo
 

stud
io

 alto
atesino

 D
em

etzarch
. S

o
no

 l’A
d

ler M
o

untain Lo
d

g
e

, un “rifug
io

 d
i lusso” 

im
m

erso
 nel p

aesag
g

io
 naturale, co

struito
 ex no

vo
 co

m
p

letam
ente in leg

no, e il 
C

yp
rianerho

f nel co
m

une d
i T

ires (S
an C

ip
riano

), a 1
.1

7
5

 m
etri d

i q
uo

ta, frutto
 d

i ad
d

izio
ni 

che si so
no

 susseg
uite neg

li anni. 
Q

uesto
 p

artico
lare p

ro
to

co
llo

 d
ella g

alassia C
asa C

lim
a è nato

 d
all’esig

enza d
i co

nsid
erare 

alcuni fatto
ri no

n p
resenti in altre tip

o
lo

g
ie ed

ilizie, a p
artire d

alla g
estio

ne d
ei rifiuti e d

elle 
riso

rse id
riche, fino

 ag
li im

p
ianti necessari p

er far funzio
nare aree d

ed
icate co

m
e le sp

a. S
i 

sceg
lie so

p
rattutto

 p
er le nuo

ve architetture e p
er q

uelle co
n im

p
o

rtanti interventi d
i 

riq
ualificazio

ne, p
erché la verifica d

ella q
ualità si fa in cantiere. Q

uesta certificazio
ne nata 

nel 2
0

0
9

 co
nsid

era g
li asp

etti tip
ici d

ella so
stenib

ilità, m
a tiene co

nto
 anche d

el co
m

fo
rt 

(q
ualità d

ell’aria, illum
inazio

ne e acustica) e d
ella p

ercezio
ne d

a p
arte d

ell’o
sp

ite. 
C

o
nsid

erand
o

 che g
eneralm

ente il co
nsum

o
 d

eg
li ho

tel d
ip

end
e m

o
lto

 d
ai servizi o

ff
erti, e 

che i 5
 stelle im

p
attano

 d
ecisam

ente p
iù d

ei 3
 stelle, si stim

a che i C
lim

a H
o

tel intro
d

ucano
 

strateg
ie tecno

lo
g

iche e d
i g

estio
ne d

el risp
arm

io
 energ

etico
 e id

rico, co
n un risp

arm
io

 d
el 

2
0

-3
0

%
 risp

etto
 alla m

ed
ia d

elle altre strutture. V
alo

ri co
nferm

ati d
ai p

ro
g

ettisti p
er q

uanto
 

rig
uard

a ad
 esem

p
io

 l’A
d

ler M
o

untain Lo
d

g
e d

ell’A
lp

e, un 5
 stelle che si d

isting
ue, o

ltre che 
p

er il d
esig

n, p
er la so

stenib
ilità e i co

nsum
i. C

o
m

p
o

sto
 d

a un co
rp

o
 centrale co

n i servizi 
p

rincip
ali (zo

na w
ellness, p

iscina esterna e suite) e 1
2

 chalet ind
ip

end
enti, è frutto

 d
i un 

p
ro

g
etto

 d
i so

stituzio
ne ed

ilizia. U
n C

lim
a H

o
tel co

nsum
a circa 2

0
 K

W
h d

i energ
ia elettrica 

p
er p

erno
ttam

ento, cio
è 1

2
0

 kW
h/m

q
 all’anno

; energ
ia term

ica (riscald
am

ento
 e acq

ua 
cald

a) p
er circa 2

0
-3

0
 kW

h/p
erno

ttam
ento

; il co
nsum

o
 d

i acq
ua è into

rno
 a 3

5
0

 litri/
p

erno
ttam

ento. S
e d

o
rm

end
o

 a casa p
ro

p
ria si co

nsum
ano

 2
 kW

h, m
entre in ho

tel se ne 
co

nsum
ano

 2
0

, è evid
ente che un risp

arm
io

 d
el 2

0
-3

0
%

 p
er l’ho

tellerie è p
iù sig

nificativo
 

d
i q

uello
 p

iù alto
 in term

ini p
ercentuali stim

ato
 p

er una resid
enza certificata.

P
ro

tag
o

nista d
ella co

struzio
ne è sp

esso
 il leg

no, p
er trad

izio
ne e no

n so
lo. N

eg
li ho

tel 
certificati, anche la scelta d

ei m
ateriali fa la d

iff
erenza: co

n q
uesto

 p
ro

to
co

llo
 si 

co
nsid

erano
 attentam

ente le so
stanze em

esse d
ag

li arred
i e d

alle strutture; no
n 

seco
nd

aria la q
uestio

ne d
el rum

o
re che viene m

isurato
 e m

o
nito

rato
 anche neg

li sp
azi 

co
m

uni co
m

e le p
iscine, le hall e le sale d

a p
ranzo. 

U
na lezio

ne d
all’A

lto
 A

d
ig

e che p
o

trà fare scuo
la in tutto

 il P
aese: d

all’A
g

enzia C
asaC

lim
a 

anticip
ano

 infatti che o
ltre alle certificazio

ni g
ià rilasciate in altre reg

io
ni, d

i cui d
ue in V

eneto
 

e d
ue in Lo

m
b

ard
ia, è in fase d

i valid
azio

ne anche una struttura in p
ro

vincia d
i M

atera.
C

lim
a ho

tel è sino
nim

o
 d

i b
enessere, m

a anche d
i d

esig
n, b

asti rico
rd

are che tra le 
architetture certificate c’è anche il V

ig
ilius M

o
untain R

eso
rt, d

iseg
nato

 d
a M

atteo
 T

hun 
(vicino

 a M
erano

) e l’ho
tel Il S

ereno
 sul Lag

o
 d

i C
o

m
o, firm

ato
 d

a P
atricia U

rq
uio

la. P
er 

q
uest’ultim

o
 la certificazio

ne è arrivata d
o

p
o

 il co
m

p
letam

ento
 d

ella nuo
va area sp

a 
inaug

urata lo
 sco

rso
 anno, a seg

uito
 d

ella verifica co
m

p
leta d

ei criteri d
i valutazio

ne – 
d

alla fase d
i p

ro
g

ettazio
ne a q

uella d
i realizzazio

ne e g
estio

ne – a g
aranzia d

el 
m

antenim
ento

 d
ello

 stand
ard

 d
i q

ualità d
ella struttura nel tem

p
o. 

La crescente attenzio
ne verso

 le co
struzio

ni in leg
no

 ha d
ato

 vita g
ià d

a q
ualche anno

 
anche al p

rim
o

 p
ro

to
co

llo
 italiano

 p
er certificare g

li ed
ifici co

n struttura p
o

rtante in leg
no

: 
A

rca, nato
 in Trentino

 g
razie all’im

p
eg

no
 d

ella P
ro

vincia A
uto

no
m

a d
i Trento

 che lavo
ra 

all’elab
o

razio
ne d

el m
archio

 d
al 2

0
0

9
. La certificazio

ne g
arantisce la sicurezza, l’effi

cienza 
energ

etica e la so
stenib

ilità d
eg

li ed
ifici in leg

no
 e si ap

p
lica anche ad

 altri elem
enti in leg

no
 

co
m

e serram
enti, p

avim
enti, scale e tetti. Tra g

li ed
ifici certificati, o

ltre al celeb
re A

ud
ito

rium
 

d
el C

astello
 d

i R
enzo

 P
iano

 a L’A
q

uila, alcune ab
itazio

ni, g
li uffi

ci d
el Po

lo
 d

ella M
eccatro

nica 
p

resso
 il B

IC
 d

i R
o

vereto
 (T

N
), l’Eco

 H
o

tel B
o

nap
ace a To

rb
o

le (T
N

) e alcune scuo
le.

L’ed
ilizia in leg

no
Il leg

no
 si co

nferm
a il m

ateriale che p
iù facilm

ente si allinea al tem
a d

ella b
io

ed
ilizia. Il 

7
1
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w

w
.ag

en
ziacasaclim

a.it
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leg
no

 è una m
ateria p

rim
a naturale e rinno

vab
ile che co

ntrib
uisce alla p

ro
d

uzio
ne 

d
i o

ssig
eno

 e alla rid
uzio

ne d
ella C

O
2  p

resente nell’atm
o

sfera. È
 un o

ttim
o

 m
ateriale 

iso
lante che co

nsente alte p
restazio

ni energ
etiche facend

o
 risp

arm
iare sui co

sti 
d

i riscald
am

ento
 e raff

rescam
ento

 d
eg

li ed
ifici. E

d
 è in g

rad
o

 d
i g

arantire o
ttim

e 
p

erfo
rm

ance antisism
iche. S

tand
o

 ai num
eri d

el seco
nd

o
 R

ap
p

o
rto

 
ase ed

 
d

ifi
ci 

in Leg
no

 d
i Fed

erleg
no

A
rred

o
, l’asso

ciazio
ne co

nfind
ustriale d

el setto
re, nel co

rso
 

d
el 2

0
1

5
 (so

no
 i d

ati p
iù ag

g
io

rnati) so
no

 state o
ltre 3

.4
0

0
 le nuo

ve ab
itazio

ni realizzate 
in leg

no, p
ari al 7

%
 sul to

tale d
ei p

erm
essi d

i co
struire (una su 1

4
). I risultati em

ersi 
evid

enziavano
 un trend

 in d
ecisa co

ntro
tend

enza risp
etto

 al setto
re d

ell’ed
ilizia 

trad
izio

nale anco
ra so

ff
erente.

G
li ed

ifici realizzati co
n le tecniche d

ella b
io

ed
ilizia no

n so
no

 p
iù d

estinati so
lo

 ad
 una 

ristretta cerchia m
a co

stituisco
no

 un seg
m

ento
 d

i m
ercato

 m
o

lto
 im

p
o

rtante p
er l’ed

ilizia 
d

el no
stro

 P
aese. B

asti p
ensare che l’Italia si è p

o
sizio

nata al q
uarto

 p
o

sto
 sulla p

iazza 
euro

p
ea tra i p

ro
d

utto
ri d

i ed
ifici in leg

no
 alle sp

alle d
i G

erm
ania, R

eg
no

 U
nito

 e S
vezia, 

co
n una crescita sup

erio
re alla m

ed
ia. S

e d
iam

o
 un’o

cchiata ai d
ati a livello

 reg
io

nale, il 
Trentino

 A
lto

 A
d

ig
e ha rag

g
iunto

 il 4
6

%
 d

el to
tale italiano

 in term
ini d

i fatturato
 d

elle 
aziend

e attive nel setto
re m

entre la Lo
m

b
ard

ia co
p

re il 2
1

%
. P

er q
uanto

 rig
uard

a invece, 
la d

istrib
uzio

ne territo
riale d

elle ab
itazio

ni, sem
p

re la Lo
m

b
ard

ia è al p
rim

o
 p

o
sto

 co
n il 

2
0

%
 d

elle co
struzio

ni realizzate, seg
uita d

a V
eneto

 (1
8

%
) e E

m
ilia R

o
m

ag
na (1

5
%

).
S

icurezza ab
itativa, co

nfo
rt e rid

o
tto

 im
p

atto
 am

b
ientale so

no
 le p

aro
le chiave d

i chi o
p

ta 
p

er una casa g
reen, in leg

no. O
sservare d

all’esterno
 un ed

ificio
 no

n è suffi
ciente p

er 
cap

ire se è stato
 realizzato

 in leg
no

 o
p

p
ure attraverso

 una tecno
lo

g
ia trad

izio
nale (ad

 es. 
m

uratura). S
i p

ensi, p
er esem

p
io, alla co

llab
o

razio
ne tra Fed

erleg
no

A
rred

o
 e il C

o
m

une d
i 

M
ilano

 p
er la realizzazio

ne d
i tre co

m
p

lessi sco
lastici p

ro
g

ettati p
er una scuo

la 
so

stenib
ile, sicura, antisism

ica e naturale. L’o
ssatura p

o
rtante infatti si tro

va in p
acchetti 

co
struttivi “chiusi” che co

nsento
no

 all’ed
ificio

 in leg
no

 d
i svinco

larsi d
allo

 stereo
tip

o
 d

ella 
casa d

i m
o

ntag
na, m

a d
iviene elem

ento
 urb

ano
 cap

ace d
i co

niug
are alte p

restazio
ni, 

velo
cità d

i co
struito

 e co
sti certi d

i realizzazio
ne g

razie ad
 un p

ro
cesso

 d
i 

p
refab

b
ricazio

ne in stab
ilim

ento
 cap

ace d
i fo

rnire al co
m

m
ittente un’ed

ilizia sicura in linea 
co

n le asp
ettative d

i una co
m

m
ittenza (sia p

ub
b

lica che p
rivata) sem

p
re p

iù attenta alla 
p

o
litiche am

b
ientali e al co

ntenim
ento

 d
ell’im

p
ro

nta d
i carb

o
nio.

P
er cercare d

i favo
rire il co

ntatto
 tra il co

m
p

arto
 ind

ustriale d
ell’ed

ilizia in leg
no

 co
n 

b
anche e assicurazio

ni, è stato
 id

eato
 nel 2

0
1

5
 il p

ro
to

co
llo

 S
.A

.L.E
. (S

istem
a A

ffi
d

ab
ilità 

Leg
no

 E
d

ilizia) 7
2 che ha co

m
e o

b
iettivo

 q
uello

 d
i incentivare la realizzazio

ne d
i ed

ifici in 
b

io
ed

ilizia d
i q

ualità e d
i sensib

ilizzare il co
m

m
ittente p

rivato
 nello

 sceg
liere un 

co
strutto

re che ab
b

ia d
ei sicuri req

uisiti tecnici o
rg

anizzativi, cap
aci d

i g
arantire alti 

stand
ard

 q
ualitativi d

el realizzato. O
g

g
i, no

n so
lo

 la m
ag

g
io

r p
arte d

elle b
anche accetta 

le richieste d
ei m

utui p
er la realizzazio

ne d
i case in leg

no, m
a p

ro
p

o
ne m

o
d

alità d
i 

finanziam
ento

 in linea co
n le tem

p
istiche d

i realizzazio
ne, cercand

o
 d

i ag
evo

lare nella 
q

uo
tid

ianità sia l’im
p

resa d
i co

struzio
ne che il co

m
m

ittente. In linea g
enerale, 

Fed
erleg

no
A

rred
o

 ritiene che g
li istituti d

i cred
ito

 siano
 in g

rad
o

 d
i finanziare fino

 al 

In Italia ci so
no

 1
2

,2
 m

ilio
ni d

i ed
ifici  

a uso
 ab

itativo, d
i cui il 7

0
%

 co
struito

 
anteced

entem
ente all’em

anazio
ne  

d
elle p

rim
e no

rm
e antisism

iche  
e sull’effi

cienza energ
etica (fo

nte: A
nce).

7
2

  h
ttp

s://w
w

w
.

certifi
cazio

nesale.it 
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7
0
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%
 d

ell’investim
ento

 e in alcuni casi o
ff

rire sul m
ercato

 p
ro

d
o

tti finanziari in g
rad

o
 d

i 
co

p
rire l’acq

uisto
 co

m
b

inato
 d

i terreno
 e casa. 

Leg
no

 e ind
ustrializzazio

ne, ne hanno
 fatto

 un b
usiness num

ero
se aziend

e d
ella filiera, in 

p
rim

is il G
rup

p
o

 R
ub

ner che, alla q
uarta g

enerazio
ne, ha chiuso

 il 2
0

1
7

 a q
uo

ta 3
1

6
 m

ilio
ni 

d
i fatturato, e rap

p
resenta una realtà unica nel p

ano
ram

a italiano
 co

n 9
0

 anni d
i 

esp
erienza alle sp

alle e co
n 1

3
0

0
 co

llab
o

rato
ri. A

 rend
erla unica il co

nnub
io

 tra le sue d
ue 

anim
e: la p

recisio
ne e p

untualità ted
esche e la creatività d

i m
atrice italiana. A

ltro
 elem

ento
 

d
istintivo

 d
el G

rup
p

o, la cap
acità d

i co
p

rire l’intera filiera p
ro

d
uttiva d

el leg
no

: d
alle fo

reste 
in S

tiria, T
iro

lo
 O

rientale e A
lto

 A
d

ig
e d

a cui la m
ateria p

rim
a viene estratta, alla 

realizzazio
ne d

i p
o

rte, ab
itazio

ni e g
rand

i o
p

ere strutturali in leg
no, R

ub
ner p

resid
ia tutta la 

catena d
el valo

re. Il leg
no

 viene tag
liato

 nelle seg
herie in A

lto
 A

d
ig

e, T
iro

lo
 O

rientale e 
S

tiria nel risp
etto

 d
i stand

ard
 d

i so
stenib

ilità q
ualificati, e in p

arte lavo
rato

 d
irettam

ente 
sul p

o
sto

 p
er o

ttenere leg
no

 lam
ellare e p

annelli d
i co

m
p

ensato
 a tre strati. D

o
p

o
d

iché il 
leg

nam
e rim

anente viene trasfo
rm

ato
 nei vari p

ro
d

o
tti che caratterizzano

 le d
iverse 

im
p

rese d
el G

rup
p

o
: nell’im

p
ianto

 in A
lto

 A
d

ig
e veng

o
no

 realizzate le p
areti, i so

lai e i tetti; 
nel sito

 in V
al S

arentino
 si p

ro
d

uco
no

 le finestre in leg
no

 o
 leg

no
-allum

inio
; le p

o
rte 

R
ub

ner so
no

 fab
b

ricate su m
isura in tre d

iversi stab
ilim

enti in A
lto

 A
d

ig
e e a B

elluno.
La d

ivisio
ne R

ub
ner H

aus, che ha chiuso
 il 2

0
1

7
 a q

uo
ta 5

4
 m

ilio
ni d

i fatturato, nei p
rim

i 
no

ve m
esi d

el 2
0

1
8

 ha g
ià co

struito
 1

7
0

 case.

Il leg
no

 in ed
ilizia co

ntinua a vivere una stag
io

ne d
i rilancio

 anche sulla b
ase d

elle sue 
p

erfo
rm

ance am
b

ientali. M
arleg

no, in co
llab

o
razio

ne co
n le U

niversità d
i B

erg
am

o
 e 

B
rescia e d

elle aziend
e H

arp
aceas ed

 E
d

ilm
atic, sta svilup

p
and

o
 A

d
E

S
A

: un sistem
a 

p
refab

b
ricato

 e stand
ard

izzato
 p

er la riq
ualificazio

ne integ
rata d

eg
li ed

ifici esistenti, d
ai 

p
unti d

i vista sism
ico, energ

etico
 ed

 architetto
nico. U

n p
ro

g
etto

 che ha co
m

e sco
p

o
 

p
rincip

ale q
uello

 d
i rilanciare il valo

re im
m

o
b

iliare d
el p

atrim
o

nio
 esistente utilizzand

o
 un 

m
ateriale naturale co

m
e il leg

no, rid
ucend

o
 al co

ntem
p

o
 i co

nsum
i energ

etici e le 
em

issio
ni d

i C
O

2  d
urante tutto

 il ciclo
 d

i vita, g
razie all’utilizzo

 d
i un sistem

a p
refab

b
ricato, 

facilm
ente sm

o
ntab

ile e sm
altib

ile a fine vita. Il sistem
a A

d
E

S
A

 sarà ap
p

licato
 p

er la p
rim

a 
vo

lta nel 2
0

1
9

 a B
rescia p

er la riq
ualificazio

ne d
i un p

lesso
 sco

lastico.

A
ltra eccellenza d

el setto
re è D

o
m

us G
aia, aziend

a friulana lead
er nelle co

struzio
ni in 

leg
no

 ad
 alte p

restazio
ni energ

etiche: ab
itazio

ni so
stenib

ili, effi
cienti ed

 acco
g

lienti 
p

erché co
struite co

n p
annelli d

i leg
no, iso

lanti b
io

lo
g

ici e co
lle p

rive d
i so

stanze no
cive. 

C
o

n sed
i o

p
erative a Tavag

nacco
 (U

D
) e M

ilano, è intervenuta nella rico
struzio

ne p
o

st-
sism

a in C
entro

-Italia, E
m

ilia R
o

m
ag

na, e Lo
m

b
ard

ia. L’im
p

eg
no

 d
ell’im

p
resa è arrivato

 
anche ad

 A
m

atrice, d
o

ve ha rico
struito, insiem

e alla Filiera d
el Leg

no
 FV

G
, il P

o
lo

 d
el 

G
usto

 e d
ella Trad

izio
ne: p

ro
g

etto
 d

i S
tefano

 B
o

eri che ha p
erm

esso
 la riap

ertura d
i o

tto
 

risto
ranti cro

llati e d
i una m

ensa p
er le scuo

le. 

Leg
no

land
ia, aziend

a che o
p

era nel setto
re d

elle co
struzio

ni e in q
uello

 d
ell’arred

o
 

urb
ano, fa uso

 esclusivo
 d

i energ
ia elettrica p

ro
d

o
tta d

a fo
nti rinno

vab
ili ed

 energ
ia 

term
ica che ricava d

a scarti d
i lavo

razio
ne e d

alla rip
ulitura d

el b
o

sco. L’aziend
a ha 

ab
b

racciato
 nel 2

0
1

7
 i criteri d

ell’E
co

no
m

ia circo
lare e sta rip

ro
g

ettand
o

 in q
uesta chiave i 

suo
i 6

0
0

 artico
li d

i g
io

chi p
er p

archi al fine d
i o

ttenere, o
ltre ad

 un p
ro

lung
am

ento
 d

el ciclo
 

d
i vita d

ei p
ro

d
o

tti, il recup
ero

 e riuso
 d

i elem
enti recup

erati d
a strutture g

iunte a fine vita e 
d

a d
estinare a m

ateria seco
nd

a. Q
uesti elem

enti assiem
e ai m

ateriali riciclab
ili al 1

0
0

%
 

co
n cui co

struisce q
ueste strutture (acciaio

 inox e p
o

lietilene ) saranno
 usati nella creazio

ne 
d

i una nuo
va linea d

i p
ro

d
o

tti “ R
E

-P
L

A
Y

” che d
iventeranno

 nuo
vam

ente g
io

chi p
er p

archi, 
m

a p
ro

venienti d
a m

ateria seco
nd

a o
 d

a m
ateriali co

m
p

letam
ente riciclati. Leg

no
land

ia sta 
q

uind
i creand

o
 a q

uesto
 sco

p
o

 una o
rg

anizzazio
ne a livello

 nazio
nale in g

rad
o

 d
i 

recup
erare, a fine vita i co

m
p

o
nenti d

ei g
io

chi p
er p

archi d
ism

essi d
a p

arte d
eg

li enti 
p

ub
b

lici. N
el 2

0
1

9
 saranno

 d
isp

o
nib

ili i p
rim

i p
ro

d
o

tti co
struiti co

n la m
ateriali recup

erati.

To
rnand

o
 ag

li stand
ard

 che certificano
 la so

stenib
ilità in ed

ilizia, nella g
alassia d

elle nuo
ve 

certificazio
ni, tra g

li ultim
i nati m

ad
e in Italy c’è lo

 stand
ard

 d
i S

alub
rità A

m
b

ientale B
io

safe 
che si cura so

p
rattutto

 d
i p

revenire l’inq
uinam

ento
 ind

o
o

r – C
o

m
p

o
sti O

rg
anici V

o
latili 

(V
O

C
); id

ro
carb

uri P
o

liciclici A
ro

m
atici (IPA

). Lo
 fa attraverso

 la valutazio
ne d

ei m
ateriali e 

d
elle lavo

razio
ni, e certificand

o, in b
ase alle no

rm
e U

N
I-E

N
 1

4
4

1
2

, la q
ualità d

ell’aria. G
ià 

certificati alcuni ed
ifici co

m
e la scuo

la elem
entare d

i M
asano

 d
i C

aravag
g

io
 (B

G
), un 

co
m

p
lesso

 resid
enziale a P

eschiera d
el G

ard
a (V

R
), la scuo

la m
aterna d

i M
o

io
 d

ella 
C

ivitella (S
A

), uno
 stud

io
 p

ro
fessio

nale a P
eg

o
g

nag
a (M

N
). 

U
n g

rup
p

o
 d

i p
ro

d
utto

ri d
i ad

esivi p
er rivestim

enti e p
er p

avim
enti ha d

eciso, venti anni fa, 
d

i svilup
p

are e intro
d

urre sul m
ercato

 m
ateriali p

er la p
o

sa q
uanto

 p
iù p

o
ssib

ile a b
asse 

em
issio

ni. A
l fine d

i creare una b
ase d

i riferim
ento

 vinco
lante, g

ià nel feb
b

raio
 d

el 1
9

9
7

 è 
stata fo

nd
ata l‘A

sso
ciazio

ne p
er i m

ateriali d
a p

o
sa ad

 em
issio

ne co
ntro

llata (G
E

V
 - 

“G
em

einschaft E
m

issio
nsko

ntro
llierte V

erleg
ew

erksto
ff

e e.V
.”). E

M
IC

O
D

E
® è la 

d
eno

m
inazio

ne d
i un sistem

a che p
erm

ette d
i classificare i m

ateriali p
er la p

o
sa, g

li ad
esivi 

e i p
ro

d
o

tti p
er l‘ed

ilizia nelle tre classi, sulla b
ase d

elle lo
ro

 em
issio

ni. M
o

lti p
ro

d
o

tti Fassa 
B

o
rto

lo
, M

ap
ei, A

d
esital, C

erco
l, 

erako
l so

no
 certificati G

E
V

-E
M

IC
O

D
E

.

Le fi
ere

La vitalità d
ell‘ed

ilizia g
reen è testim

o
niata anche d

alla vitalità d
eg

li ap
p

untam
enti p

ub
b

lici 
d

ed
icati. 

lim
aho

use a 
o

lzano
, W

ell R
eference a M

ilano
, E

co
m

o
nd

o
 a R

im
ini, R

eb
uild

 a 
R

iva d
el G

ard
a, S

A
IE

 a B
o

lo
g

na. Q
uesti so

no
 so

lo
 alcuni d

eg
li ap

p
untam

enti co
nveg

nistici 
e fieristici che nel 2

0
1

8
 hanno

 acceso
 un faro

 sull’ed
ilizia g

reen. 
“C

o
struire in chiave eco

lo
g

ica” è, ad
 esem

p
io, il p

ayo
ff

 d
i K

lim
aho

use. N
el 2

0
1

8
 in 

p
artico

lare, R
eb

uild
 d

o
p

o
 anni d

i im
p

eg
no

 p
er innescare un d

ialo
g

o
 co

n il m
o

nd
o

 d
elle 

aziend
e, d

elle co
struzio

ni e d
ell’im

m
o

b
iliare evo

luto, p
arland

o
 d

i “d
eep

 reno
vatio

n”, d
i 

p
erso

nalizzazio
ne d

i m
assa lung

o
 la filiera d

i p
ro

d
uzio

ne ind
ustriale e d

i eco
no

m
ia 

circo
lare, ha fatto

 sp
azio

 al d
esig

n, rib
ad

end
o

 che no
n b

asta la tecno
lo

g
ia p

er far fare un 
cam

b
io

 d
i p

asso
 m

a la centralità d
el p

ro
g

etto
 resta elem

ento
 d

eterm
inante. P

ro
p

o
nend

o
 

d
i co

nsid
erare la q

uantità d
i C

O
2  co

m
e un elem

ento
 d

i co
sto

 in tutto
 il ciclo

 d
i vita d

el 
p

ro
g

etto
 e p

arland
o

 d
i “carb

o
n-b

ud
g

et” p
er ind

ivid
uare g

li elem
enti d

i m
ag

g
io

re rischio, 
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integ
rand

o
 co

n successo
 i p

aram
etri d

i effi
cienza e d

urab
ilità, co

n la q
ualità.

R
E

-Lab
, nata nel 2

0
1

6
 d

al co
m

une intento
 d

i H
ab

itech-D
istretto

 Tecno
lo

g
ico

 Trentino
 e 

R
iva d

el G
ard

a Fiereco
ng

ressi, fo
nd

ato
ri e p

ro
m

o
to

ri d
i R

E
b

uild
, si o

ccup
a d

i o
rg

anizzare 
una co

nventio
n p

er la d
iff

usio
ne, info

rm
azio

ne e fo
rm

azio
ne sui tem

i d
ell’ed

ilizia 
so

stenib
ile. Im

p
eg

nata in un lavo
ro

 d
i ricerca iniziato

 7
 anni fa, il team

 lavo
ra co

n 
d

eterm
inazio

ne sui tem
i d

ell’inno
vazio

ne d
ella riq

ualificazio
ne d

el p
atrim

o
nio

 im
m

o
b

iliare. 
C

o
n R

E
-Lab

 si p
unta o

ra sulla d
efinizio

ne d
el “valo

re d
ell’inno

vazio
ne”, avend

o
 richiam

ato
 

l’attenzio
ne sul tem

a d
ella d

ecarb
o

nizzazio
ne, co

n un chiaro
 m

essag
g

io
 nei co

nfro
nti d

el 
real estate che sem

p
re p

iù sp
esso

 si interro
g

a su co
m

e co
lleg

are il tem
a am

b
ientale co

n 
q

uello
 d

elle certificazio
ni, investend

o
 sul p

ro
curem

ent e sul p
ro

cesso
 ed

ilizio. 

La fi
liera

C
o

m
e d

im
o

strano
 anche i d

ati e l’esp
erienza ap

p
ena fo

rniti, l’ed
ilizia assiste d

a q
ualche 

anno
 ad

 una rivo
luzio

ne g
uid

ata d
alla so

stenib
ilità, d

all’evo
lversi d

elle no
rm

e sul risp
arm

io
 

energ
etico

 d
eg

li ed
ifici e d

a una d
o

m
and

a sem
p

re p
iù sensib

ile alla so
stenib

ilità, alla 
q

ualità anche am
b

ientale d
ell’ed

ificato, ai co
sti d

i un ed
ificio

 p
o

co
 effi

ciente. L’effi
cienza 

energ
etica o

g
g

i è uno
 d

ei p
aram

etri che d
efinisce la q

ualità, e se la rid
uzio

ne d
i g

ran p
arte 

d
ei co

nsum
i energ

etici avviene anco
ra m

ed
iante so

luzio
ni che interessano

 le co
m

p
o

nenti 
statiche d

ell’ed
ificio

 (invo
lucro, ap

erture, co
p

ertura), le inno
vazio

ni tecno
lo

g
iche p

iù 
recenti hanno

 co
nsentito

 d
i o

ttenere ulterio
ri m

arg
ini d

i effi
cientam

ento
 m

ed
iante 

l’evo
luzio

ne d
elle co

m
p

o
nenti attive d

ell’ed
ificio. U

na d
o

m
and

a che ha g
enerato

 risp
o

ste 
sp

erim
entali e inno

vative, tanto
 che so

no
 sem

p
re p

iù num
ero

se le esp
erienze d

i im
p

rese 
che inno

vano
 e co

m
p

eto
no

 p
untand

o
 sulla so

stenib
ilità, nei d

iversi cam
p

i d
ell’ed

ilizia. 

La m
anifattura scend

e in cam
p

o
 p

er sup
p

o
rtare g

li o
p

erato
ri d

ella filiera d
ell’architettura, 

d
ell’ing

eg
neria e d

el real estate nella realizzazio
ne d

i ed
ifici p

iù so
stenib

ili ed
 effi

cienti. Il 
G

rup
p

o
 Fo

cchi ad
 esem

p
io, attivo

 nel m
ercato

 d
ella p

ro
g

ettazio
ne e realizzazio

ne d
i 

facciate co
ntinue ad

 alto
 co

ntenuto
 tecno

lo
g

ico, fo
rte d

el suo
 im

p
eg

no
 

nell’ing
eg

nerizzazio
ne d

eg
li invo

lucri esterni d
elle architetture co

m
p

lesse, nel 2
0

1
8

 ha 
d

ato
 vita ad

 nuo
va aziend

a: Fb
p

-Future is a B
etter P

lace
7

3, d
ed

icata sp
ecificatam

ente alla 
so

stenib
ilità e al co

m
fo

rt. O
b

iettivo
: il so

steg
no

 alla riq
ualificazio

ne architetto
nica ed

 
energ

etica d
el p

atrim
o

nio
 esistente, rid

ucend
o

 la b
o

lletta energ
etica e co

ntestualm
ente 

aum
entand

o
 il valo

re d
ell’im

m
o

b
ile. Fo

cchi ha intercettato
 il b

iso
g

no
 d

ella riq
ualificazio

ne 
d

eg
li ed

ifici, in p
artico

lare q
uelli d

irezio
nali e d

el terziario
 (uffi

ci, alb
erg

hi, g
rand

e 
d

istrib
uzio

ne, o
sp

ed
ali), e ha racco

lto
 la sfid

a creand
o

 una E
sco

 (E
nerg

y S
ervice 

C
o

m
p

any). La so
cietà p

ro
g

etta e realizza interventi finalizzati a m
ig

lio
rare l’effi

cienza 
energ

etica e a rid
urre l’im

p
atto

 am
b

ientale m
ed

iante la d
efinizio

ne d
i un m

o
d

ello
 

d
inam

ico
 d

ell’ed
ificio

 in g
rad

o
 d

i sim
ularne co

nsum
i e p

restazio
ni nel tem

p
o. Ino

ltre 
assum

e su d
i sè il rischio

 d
ell’iniziativa co

n d
ei veri e p

ro
p

ri co
ntratti d

i p
erfo

rm
ance 

energ
etica, g

arantend
o

 al cliente finale il risultato
 in term

ini d
i co

nsum
i e d

i co
m

fo
rt. La 

q
ualità sarà la g

aranzia p
er l’aziend

a che se avrà fatto
 b

ene il lavo
ro, ved

rà co
nd

ivid
ere i 

risp
arm

i eco
no

m
ici o

ttenuti fra il cliente e la E
sco. Fb

p
-Future is a B

etter P
lace investirà 

d
irettam

ente nella riq
ualificazio

ne d
o

ve l’analisi m
ette in luce b

uo
ne p

o
tenzialità d

i risp
arm

io, 
ab

b
attend

o
 l’investim

ento
 iniziale d

el cliente e rip
ag

and
o

si d
ai risp

arm
i futuri g

enerati.

S
i d

isting
ue, nel m

o
nd

o
 d

ella m
anifattura leg

ata all’ed
ilizia in chiave g

reen anche la 
b

resciana W
o

o
d

B
eto

n
7

4, lead
er nel setto

re d
elle co

struzio
ni in leg

no
 e calcestruzzo, 

o
sp

ite a R
eb

uild
 2

0
1

8
 (R

iva d
el G

ard
a, 2

9
-3

0
 m

ag
g

io
 2

0
1

8
). D

o
p

o
 aver p

resentato
 nel 

2
0

1
7

 il p
ro

g
etto

 p
er il M

oxy H
o

tel d
i M

alp
ensa, l’aziend

a ha p
resentato

 M
oxy d

i Linate 
inaug

urato
 lo

 sco
rso

 2
4

 m
ag

g
io. U

na struttura ed
ificata g

razie ai nuo
vi sistem

i d
i 

p
refab

b
ricazio

ne evo
luta, che hanno

 co
nsentito

 d
i co

struire in 8
 m

esi un ho
tel “chiavi in 

m
ano” co

n 2
0

0
 cam

ere. È
 il q

uind
icesim

o
 ed

ificio
 che l’aziend

a g
uid

ata d
a G

io
vanni S

p
atti 

realizza co
n q

uesto
 sistem

a, in E
uro

p
a ne ha co

struiti altri 6
 e uno

 è in cantiere a V
ero

na, 
nei p

ressi d
ella stazio

ne ferro
viaria. I nuo

vi ho
tel so

no
 realizzati co

n una struttura 
p

o
rtante in X-L

A
M

 (leg
no

 lam
ellare incro

ciato
), che p

o
g

g
ia su fo

nd
azio

ni in cem
ento

 
arm

ato. I m
o

d
uli d

i leg
no

 so
no

 stati co
struiti in stab

ilim
ento

 e p
o

i assem
b

lati in cantiere. 
U

na scelta, q
uella d

ell’X-L
A

M
 che p

erm
ette d

i p
ro

seg
uire il cam

m
ino

 verso
 la so

stenib
ilità 

am
b

ientale, rid
ucend

o
 al m

inim
o

 g
li scarti e i rifiuti d

i cantiere e m
inim

izzand
o

 l’im
p

atto
 

am
b

ientale d
elle realizzazio

ni. La sfid
a p

er il g
rup

p
o

 o
g

g
i è q

uella d
i incid

ere nel m
ercato

 
d

ella riq
ualificazio

ne d
ell’esistente, d

o
p

o
 aver p

o
rtato

 d
ig

italizzazio
ne e ind

ustrializzazio
ne 

nelle nuo
ve co

struzio
ni. La g

rand
e no

vità (p
resentata ap

p
unto

 a R
eb

uild
 2

0
1

8
) si chiam

a 
R

hino
cero

s W
all ed

 è un sistem
a strutturale in calcestruzzo, acciaio

 e lana d
i ro

ccia, che 
risp

o
nd

e alle necessità d
i ad

eg
uam

ento
 energ

etico, im
p

iantistico, m
a so

p
rattutto

 sism
ico

 
d

eg
li ed

ifici. In co
ncreto

 R
hino

cero
s W

all è una p
arete che si ap

p
lica a rid

o
sso

 d
el m

uro
 

esistente d
i un ed

ificio
 co

struito, anco
rata a fo

nd
azio

ni p
erim

etrali, in g
rad

o
 d

i asso
rb

ire 
le vib

razio
ni d

i un eventuale sism
a e d

i iso
lare term

icam
ente l’invo

lucro. R
id

uzio
ne d

ei 
co

sti energ
etici, tem

p
i b

revi d
i esecuzio

ne, rid
o

tti d
isag

i p
er g

li utenti, co
nd

izio
ni id

eali d
i 

sicurezza p
er g

li o
p

erato
ri, so

no
 i vantag

g
i che p

o
rteranno

 seco
nd

o
 l’aziend

a, ad
 una 

m
o

ltip
licazio

ne p
o

tenziale d
eg

li interventi sul territo
rio

 nazio
nale. R

hino
cero

s W
all p

unta a 
co

nvincere, p
er la velo

cità d
ei tem

p
i in cantiere, chi co

g
lie il p

lus d
i un b

o
nus fiscale 

im
p

o
rtante co

m
e q

uello
 d

ell’8
5

%
, nel caso

 d
ell’ad

eg
uam

ento
 sism

ico, in 5
 anni (g

razie al 
S

ism
ab

o
nus).

S
iem

ens e P
relio

s Integ
ra, so

cietà d
el G

rup
p

o
 P

relio
s e lead

er in Italia nel setto
re d

ei 
servizi integ

rati p
er il real estate (tra cui, ap

p
unto, le ristrutturazio

ni), hanno
 unito

 le fo
rze 

annunciand
o

 una co
llab

o
razio

ne su p
ro

g
etti nell’am

b
ito

 d
elle tecno

lo
g

ie d
ig

itali p
er g

li 
ed

ifici, p
untand

o
 alla valo

rizzazio
ne d

eg
li im

m
o

b
ili attraverso

 il risp
arm

io
 energ

etico
 e la 

b
uild

ing
 p

erfo
rm

ance sustainab
ility. L’8

%
 d

ei co
sti d

i g
estio

ne to
tali d

i un ed
ificio

 si 
g

enera d
o

p
o

 la sua entrata in esercizio, e il 4
0

%
 d

i tali co
sti d

eriva d
al co

nsum
o

 
energ

etico. È
 su q

uesto
 asp

etto
 che S

iem
ens Italia e P

relio
s Integ

ra p
o

tranno
 intervenire 

co
m

e un so
g

g
etto

 unico, o
ff

rend
o

 so
luzio

ni caratterizzate d
a tecno

lo
g

ie inno
vative e 

all’avang
uard

ia: m
etteranno

 a d
isp

o
sizio

ne le p
ro

p
rie so

luzio
ni avanzate nelle tecno

lo
g

ie 
p

er g
li ed

ifici co
n relativo

 sup
p

o
rto

 ing
eg

neristico, p
ro

p
o

nend
o

 id
ee inno

vative e 
valutand

o
 le so

luzio
ni finanziarie p

iù effi
caci.

Ino
ltre, g

razie alla q
ualifica d

i S
iem

ens co
m

e E
nerg

y S
ervice C

o
m

p
any (E

S
C

o
) co

n 

7
3

  h
ttp

s://fb
p

lace.it/
7

4
  http

://w
w

w
.w

o
o

d
b

eto
n.it/
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L’Italia si è p
o

sizio
nata al q

uarto
 p

o
sto

  
sulla p

iazza euro
p

ea tra i p
ro

d
utto

ri d
i ed

ifici 
in leg

no
 alle sp

alle d
i G

erm
ania, R

eg
no

  
U

nito
 e S

vezia, co
n una crescita sup

erio
re 

alla m
ed

ia.

C
ertificazio

ne U
N

I C
E

I 1
1

3
5

2
, S

iem
ens e P

relio
s Integ

ra so
no

 in g
rad

o
 d

i o
ff

rire servizi 
certificati d

i effi
cienza energ

etica a g
aranzia d

el risultato, q
uali l’E

nerg
y P

erfo
rm

ance 
C

o
ntract (E

P
C

, C
o

ntratto
 d

i R
end

im
ento

 E
nerg

etico
), assicurand

o
 risp

arm
i energ

etici 
nell’intero

 ciclo
 d

i vita d
ell’investim

ento
 e annulland

o
 rischi tecnici e o

neri finanziari.
L’acco

rd
o, in linea co

n g
li o

b
iettivi d

efiniti d
alla S

E
N

 2
0

1
7

 (S
trateg

ia E
nerg

etica N
azio

nale) 
a favo

re d
elle iniziative p

er la rid
uzio

ne d
ei co

nsum
i d

i energ
ia p

rim
aria in am

b
ito

 
im

m
o

b
iliare, co

invo
lg

erà tutti i setto
ri d

i utenza in favo
re d

el rag
g

iung
im

ento
 d

elle 
p

erfo
rm

ance co
nd

ivise a livello
 nazio

nale.
L’acco

rd
o

 rico
no

sce a P
relio

s Integ
ra il ruo

lo
 d

i start-up
 d

i p
ro

g
etto

 e d
i resp

o
nsab

ile d
ello

 
svilup

p
o

 d
ell’ing

eg
neria g

enerale e sp
ecialistica relativa ai tem

i d
i energ

y saving
, attraverso

 
l’analisi p

relim
inare d

ei trend
 d

i co
nsum

o
 e la d

efinizio
ne d

ei p
aram

etri d
’interesse. N

el ruo
lo

 
d

i co
nstructio

n m
anag

er, P
relio

s Integ
ra avrà la g

estio
ne d

ell’intero
 iter p

ro
g

ettuale, q
uale 

interfaccia unica co
n il co

m
m

ittente p
er la fase realizzativa d

ell’intervento. 

Tra i d
evelo

p
er p

iù attenti al tem
a g

reen c’è C
o

im
a che sceg

lie un’alta p
ercentuale d

i 
p

ro
d

o
tti e m

ateriali certificati seco
nd

o
 l’ap

p
ro

ccio
 “crad

le to
 crad

le”, b
asati sulla 

so
stenib

ilità e il riciclo. N
uo

vi m
ateriali e tecniche d

i co
struzio

ne inno
vative sem

p
re d

i p
iù 

influenzeranno
 la co

m
p

etitività tra le aziend
e: o

g
g

i si tro
va g

rand
e co

m
p

etenza tra i 
co

strutto
ri, m

a la cap
acità d

i inno
vazio

ne sarà d
eterm

inante p
er il futuro

 d
el setto

re. In 
risp

o
sta ag

li o
b

iettivi d
i svilup

p
o

 so
stenib

ile p
ro

m
o

ssi d
alle N

azio
ni U

nite, sarà necessario
 

co
ncentrarsi sug

li asp
etti d

i “C
ircular E

co
no

m
y” e in co

nsid
erazio

ne d
el fatto

 che il 
setto

re im
m

o
b

iliare è il p
rincip

ale co
nsum

ato
re d

i m
aterie p

rim
e e p

ro
d

utto
re d

i rifiuti 
so

lid
i, è fo

rte l’im
p

eg
no

 verso
 il cam

b
iam

ento, anche co
nsid

erand
o

 che la scarsità d
i 

riso
rse e l’eccessiva p

ro
d

uzio
ne d

i rifiuti rap
p

resentano
 g

ià o
g

g
i uno

 d
ei p

rincip
ali rischi 

p
er il setto

re im
m

o
b

iliare e p
er g

li investito
ri. S

u q
uesti tem

i so
no

 in atto
 d

iverse iniziative 
a livello

 euro
p

eo
 e g

lo
b

ale co
m

e ad
 esem

p
io

 “Level(s)”, un fram
ew

o
rk svilup

p
ato

 d
alla 

C
o

m
unità E

uro
p

ea che am
b

isce a ind
icizzare il co

ntenuto
 d

i “circo
larità” d

i un im
m

o
b

ile, e 
la Taskfo

rce o
n C

lim
ate-related

 Finalcial D
isclo

sure (TC
FD

) p
er la valutazio

ne d
ei rischi 

d
eg

li investim
enti in relazio

ne ai cam
b

iam
enti clim

atici. La p
refab

b
ricazio

ne sp
inta d

eg
li 

elem
enti ed

ilizi, la co
struzio

ne p
ensata e realizzata p

er lo
 “sm

o
ntag

g
io” invece che la 

d
em

o
lizio

ne e l’uso
 d

i m
ateriali e p

ro
d

o
tti certificati C

rad
le-to

-C
rad

le b
asati sui p

rincip
i d

i 
eco

no
m

ia circo
lare so

no
 sfid

e che C
o

im
a p

erseg
ue co

n la certezza che il m
ercato

 
im

m
o

b
iliare p

o
ssa trarre g

rand
i vantag

g
i in co

m
p

etitività ed
 attrattività.

Im
p

ieg
a m

ateriali d
i riciclo

 E
co

m
at, im

p
resa d

i M
isano

 A
d

riatico
 (R

N
) nata d

a tecnici, 
ricercato

ri e p
ro

g
ettisti co

n g
rand

e esp
erienza nel setto

re d
ei m

ateriali inno
vativi, d

elle 
sup

erfici co
ntinue e d

ei rivestim
enti in resina p

er p
avim

entazio
ni e co

n co
m

p
etenze nel 

m
o

nd
o

 d
el d

esig
n e d

el G
reen B

uild
ing

. I rivestim
enti co

ntinui O
ltrem

ateria, ad
 esem

p
io, 

so
no

 a b
ase d

’acq
ua, ato

ssici e certificati, im
p

ieg
ano

 m
ateriali d

i riciclo
 e co

m
p

letam
ente 

riciclab
ili co

m
e inerti, m

arm
o, co

tto, m
ad

rep
erla, vetro, sp

ecchi, b
o

ttig
lie e lam

p
ad

ine. 
P

rio
rità nello

 svilup
p

o
 d

ell’aziend
a M

ap
ei è la so

steib
ilità, resa trasp

arente co
m

unicand
o

 
al m

ercato
 no

n so
lo

 le p
restazio

ni d
i ciascun p

ro
d

o
tto

 m
a anche i m

ateriali usati p
er 

p
ro

d
urlo, co

sì co
m

e la sua im
p

ro
nta sull’am

b
iente. S

o
lo

 un anno
 fa erano

 1
7

2
 i p

ro
d

o
tti 
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G
E

O
G

R
A

F
IE

 D
I G

R
E

E
N

IT
A

LY

d
o

tati d
ella p

atente E
p

d
 (E

nviro
nm

ental p
ro

d
uct d

eclaratio
n), o

ra il p
erim

etro
 si è allarg

ato
 

a q
uo

ta 3
4

4
, co

n una co
p

ertura q
uasi integ

rale d
ella g

am
m

a d
i referenze ad

 esem
p

io
 

p
er l’area d

ella ceram
ica. L’attenzio

ne alla so
stenib

ilità d
i Fassa B

o
rto

lo
 è testim

o
niata 

no
n so

lo
 d

ai suo
i p

ro
d

o
tti (m

o
lti d

ei q
uali certificati LE

E
D

, G
R

E
E

N
 B

U
ILD

IN
G

-G
B

C
, G

E
V

 – 
E

m
ico

d
e, N

F) m
a anche d

al P
rem

io
 italiano

 architettura so
stenib

ile (arrivato
 alla 

X
III ed

izio
ne), che va a tesi d

i laurea, d
o

tto
rati e m

aster p
er le architetture che sap

p
iano

 
rap

p
o

rtarsi in m
aniera eq

uilib
rata co

n l’am
b

iente, che siano
 p

ensate p
er le necessità 

d
ell’uo

m
o

 risp
ettand

o
 l’am

b
iente. Fassa B

o
rto

lo
 co

ltiva e g
estisce d

irettam
ente cave d

i 
calcare e g

esso, m
aterie p

rim
e essenziali p

er la realizzazio
ne d

ei p
ro

p
ri p

ro
d

o
tti: lo

 fa 
p

artend
o

 d
alla p

ro
g

ettazio
ne, necessaria p

rem
essa p

er m
itig

are l’im
p

atto
 am

b
ientale 

d
ell’o

p
era su p

aesag
g

io, flo
ra, fauna e p

er co
nsentire un ad

eg
uato

 recup
ero

 am
b

ientale 
d

ell’area a fine escavazio
ne. 

Tra le tante aziend
e che p

ro
d

uco
no

 m
ateriali p

er i rivestim
enti, C

eram
iche C

O
E

M
 p

ro
d

uce 
ceram

iche co
ntenenti p

iù d
el 3

0
%

 d
i m

ateriale riciclato
 p

o
st-co

nsum
o

 (vetro
) e o

ltre 
il 1

0
%

 p
re-co

nsum
o. R

isp
etto

 a un g
res p

o
rcellanato

 trad
izio

nale so
no

 co
m

p
o

ste 
co

n la m
età d

elle m
aterie p

rim
e, il 7

0
%

 d
elle q

uali è d
i p

ro
venienza nazio

nale (il che ha 
il vantag

g
io

 d
i rid

urre co
nsum

i ed
 em

issio
ni p

er i trasp
o

rti), e p
esa il 1

2
%

 in m
eno

 al m
q

: 
ciò

 co
m

p
o

rta una no
tevo

le d
im

inuzio
ne d

elle em
issio

ni d
i C

O
2  in fase d

i trasp
o

rto
 d

el 
p

ro
d

o
tto

 finito. Ino
ltre il m

ateriale viene co
tto

 co
n un ciclo

 d
i co

ttura p
artico

lare d
i 1

0
0

° 
inferio

ri risp
etto

 a un g
res p

o
rcellanato

 trad
izio

nale avend
o

 un co
nsum

o
 sp

ecifico
 

inferio
re d

el 4
0

%
 a un g

res p
o

rcellanato.
S

to
ne Italiana co

m
m

ercializza una co
llezio

ne – D
N

A
 U

rb
ano

 – d
i lastre p

er p
avim

enti 
o

ttenuta d
alle “terre d

i sp
azzam

ento” d
elle strad

e (in q
uantità variab

ile tra il 5
5

 e il 7
5

%
 sul 

to
tale d

el m
ateriale im

p
ieg

ato
) e realizzata in co

llab
o

razio
ne co

n C
E

M
 A

m
b

iente S
p

a, 
aziend

a attiva in q
uarantano

ve co
m

uni lo
m

b
ard

i. P
ro

d
o

tti che hanno
 o

ttenuto
 le 

certificazio
ni E

co
lab

el e G
reeng

uard
.

O
ff

re m
ateriali e co

m
p

o
nenti so

stenib
ili p

er l’ed
ilizia l’aziend

a alto
atesina, N

aturalia-B
A

U
. 

S
i va d

ag
li iso

lanti term
ici e acustici in fib

re d
i leg

no
 ag

li iso
lanti term

ici insuffl
ab

ili in 
fio

cchi d
i cellulo

sa, d
ag

li iso
lam

enti anticalp
estio

 in feltro
 d

i canap
a fino

 alle p
areti in 

X
L

A
M

 a facciata ventilata. M
o

lti d
ei suo

i p
ro

d
o

tti so
no

 certificati B
io

safe.
A

nco
ra, l’aziend

a p
isana D

urg
a p

ro
d

uce co
lo

ri, so
luzio

ni antim
uff

a, im
p

reg
nanti, sm

alti, 
esenti d

a p
etro

lio
 d

erivati e co
n b

asse em
issio

ni d
i p

ro
d

o
tti no

civi. S
p

ring
 C

o
lo

r, invece 
– nata d

a una fam
ig

lia d
i artig

iani d
eco

rato
ri ed

 eb
anisti che sin d

alla fine d
ell’O

tto
cento

 
auto

p
ro

d
uceva tinte m

urali e vernici g
rasse – inno

va p
artend

o
 d

a q
uel b

ag
ag

lio
 d

i 
co

no
scenze su antiche ricette d

i vernici e p
ro

d
o

tti naturali. P
rem

io
 Inno

vazio
ne A

m
ica 

d
ell’A

m
b

iente e P
rem

io
 S

vilup
p

o
 so

stenib
ile, p

er i suo
i p

ro
d

o
tti (vernici, fo

nd
i, m

alte, calci) 
p

rivileg
ia l’im

p
ieg

o
 d

i m
aterie p

rim
e eco

lo
g

iche e ato
ssiche.

S
o

las, a C
ernusco

 Lo
m

b
ard

o
ne (LC

), è im
p

eg
nata d

a o
ltre 2

0
 anni nella p

ro
d

uzio
ne d

i 
vernici o

ttenute co
n m

aterie p
rim

e veg
etali e m

inerali e to
talm

ente esenti d
a d

erivati 
p

etro
lchim

ici, resine acriliche, viniliche e alchid
iche. 

U
n p

ano
ram

a co
m

p
lesso

 e sfid
ante. I p

ro
ssim

i p
assi, d

all’o
sservato

rio
 d

ella filiera 
p

untano
 ad

 incentivare la so
stituzio

ne ed
ilizia p

er co
struire realm

ente d
elle sm

art e g
reen 

cities: o
ltre al recup

ero, co
n iniziative d

i retro
fitting

, (o
 d

eep
 retro

fitting
), la d

em
o

lizio
ne e 

rico
struzio

ne è la strad
a d

a p
erco

rrere p
er un reale cam

b
iam

ento
 d

el P
aese e p

er lo
 

svilup
p

o
 d

ell’eco
no

m
ia. In g

enerale, se le certificazio
ni sem

p
re in crescita e p

iù 
custo

m
izzate so

no
 un assist p

er sensib
ilizzare p

ro
fessio

nisti, im
p

rese e co
m

m
ittenza, 

serve un investim
ento

 co
ng

iunto
 p

er g
arantire p

iù p
ro

d
uttività e svilup

p
o, m

eno
 rifiuti e 

p
iù m

arg
ini. L’o

rizzo
nte è q

uello
 d

ell’eco
no

m
ia circo

lare d
all’id

eazio
ne alla seco

nd
a vita d

i 
elem

enti e p
ro

d
o

tti ed
ilizi. 
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N
o

n c’è p
iù tem

p
o

 d
a p

erd
ere. S

i p
o

treb
b

e sintetizzare co
sì la “q

uestio
ne rinno

vab
ili” 

in Italia nel 2
0

1
8

. Infatti, co
m

e g
ià avevam

o
 seg

nalato
 nel rap

p
o

rto
 G

reen Italy 2
0

1
7

, 
d

o
p

o
 anni (q

uelli d
al 2

0
0

7
 al 2

0
1

3
) in cui l’Italia aveva finalm

ente rag
g

iunto
 (e sup

erato
 

p
ersino, in alcuni casi) i P

aesi p
iù avanzati, neg

li ultim
i anni – a causa d

i scelte p
o

litiche 
d

iscutib
ili e p

o
co

 lung
im

iranti – ci siam
o

 ferm
ati. M

a ad
esso

 d
o

b
b

iam
o

 rip
rend

ere a 
co

rrere: ce lo
 chied

o
no

 g
li stessi im

p
eg

ni che ab
b

iam
o

 so
tto

scritto
 a livello

 
internazio

nale nella lo
tta ai cam

b
iam

enti clim
atici e la sco

m
m

essa d
i rilanciare un nuo

vo
 

svilup
p

o
 eco

no
m

ico
 sco

m
m

ettend
o

 su q
uei setto

ri p
iù d

ensi d
i futuro

 co
m

e ap
p

unto
 

le rinno
vab

ili.
A

 lug
lio

 d
i q

uest’anno
 l’E

uro
p

a ha ag
g

io
rnato

 i suo
i targ

et al 2
0

3
0

 p
ro

p
rio

 co
n q

uesti 
d

ue o
b

iettivi. A
ttrezzarsi p

er risp
ettare g

li A
cco

rd
i d

i P
arig

i: siam
o

 p
urtro

p
p

o
 b

en lo
ntani 

d
al risp

ettare l’im
p

eg
no

 d
i no

n far crescere la tem
p

eratura g
lo

b
ale d

el P
ianeta o

ltre 1
,5

 
g

rad
i; e nel 2

0
1

7
 le em

issio
ni g

lo
b

ali d
i g

as d
i serra so

no
 ad

d
irittura to

rnate a crescere. 
E

 p
ro

m
uo

vere g
li investim

enti nella g
reen eco

no
m

y nel setto
re energ

etico. 
A

ll’Italia è stato
 asseg

nato
 il targ

et d
el 3

2
%

 d
i energ

ia rinno
vab

ili sui co
nsum

i to
tali 

d
i energ

ia entro
 il 2

0
3

0
. G

razie al cam
m

ino
 fatto

 neg
li anni p

assati o
g

g
i l’Italia, co

l 1
7

,4
%

, 
ha un ruo

lo
 d

i lead
ership

 tra i g
rand

i P
aesi U

e p
er q

uo
ta d

i rinno
vab

ili nel co
nsum

o
 

interno
 lo

rd
o

 d
i energ

ia.

Fo
nti rinno

vab
ili

d
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 d
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i d
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N
o

no
stante q

uesto
 p

rim
ato

 e so
p

rattutto
 co

nsid
erand

o
 il rallentam

ento
 d

eg
li ultim

i anni, 
l’o

b
iettivo

 d
el 3

2
%

 sig
nifica che d

o
vrem

o
 m

arciare m
o

lto
 p

iù sp
ed

itam
ente:

• 
nell’effi

cienza energ
etica, m

ettend
o

 d
a p

arte tim
id

ezze che fino
 ad

esso
 

 
hanno

 p
enalizzato

 q
uesto

 setto
re assai p

ro
m

ettente anche d
al p

unto
 

 
d

i vista ind
ustriale, rend

end
o

 p
erm

anenti le d
etrazio

ni fiscali in ed
ilizia

 
resid

enziale e i sup
eram

m
o

rtam
enti in q

uella ind
ustriale

• 
in una m

o
b

ilità nuo
va, che p

rivileg
i altri m

o
d

i d
i sp

o
starsi risp

etto
 all’auto

 
 

p
rivata (m

ezzi p
ub

b
lici, b

icicletta, sharing
), p

ro
m

uo
va l’elettrificazio

ne 
 

nei trasp
o

rti, e d
ia ad

eg
uato

 sp
azio

 ai b
io

co
m

b
ustib

ili avanzati, a p
artire 

 
d

al b
io

m
etano, so

p
rattutto

 nel trasp
o

rto
 p

esante

In o
g

ni caso
 p

erò
 l’o

b
iettivo

 d
el 3

2
%

 sui co
nsum

i to
tali sig

nifica che nel setto
re elettrico

 
– anche co

nsid
erand

o
 un sig

nificativo
 e ausp

icato
 m

ig
lio

ram
ento

 nell’effi
cienza – si 

d
o

vrà arrivare al 2
0

3
0

 co
n una p

ro
d

uzio
ne d

i circa 2
0

0
 T

W
h d

a fo
nti rinno

vab
ili.

Fo
nte: C

o
o

rd
inam

ento
 Free (2

0
2

1
- 2

0
3

0
 – D

a installare m
ed

iam
ente o

g
ni anno

: 
C

ap
acità eo

lica: circa d
ue vo

lte e m
ezzo

 q
uella d

el 2
0

1
7

; cap
acità fo

tovo
ltaica: circa d

ieci vo
lte q

uella d
el 2

0
1

7
)

P
revisio

ni sulla crescita d
elle rinno

vab
ili elettriche
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C
o

nsid
erand

o
 che siam

o
 a p

o
co

 p
iù d

i 1
0

0
 T

W
h, d

o
b

b
iam

o
 rad

d
o

p
p

iare la p
ro

d
uzio

ne d
a 

rinno
vab

ili in 1
2

 anni. U
n o

b
iettivo

 m
o

lto
 sfid

ante m
a rag

g
iung

ib
ile. A

 p
atto

 che si to
lg

ano
 

g
li o

staco
li allo

 svilup
p

o
 d

i eo
lico

 (d
i p

icco
la, e d

i g
rand

e tag
lia, o

n sho
re e o

ff
 sho

re) d
el 

fo
to

vo
ltaico

 (so
p

rattutto
 p

ro
m

uo
vend

o
 auto

co
nsum

o
 e m

icro
 g

rid
s), d

el g
eo

term
ico

 
(so

p
rattutto

 q
uello

 d
i p

icco
le d

im
ensio

ni e q
uello

 a ciclo
 chiuso

); che sull’id
ro

elettrico
 si 

esca d
a b

attag
lia id

eo
lo

g
ica e si verifichi caso

 p
er caso

 eventuale im
p

atto
 d

ell’im
p

ianto
 

m
ini-id

ro
 sul d

eflusso
 d

el co
rso

 d
’acq

ua; che si sco
m

m
etta su q

uelle tecno
lo

g
ie 

inno
vative che hanno

 anco
ra b

iso
g

no
 d

i incentivi co
m

e ad
 esem

p
io

 il so
lare 

term
o

d
inam

ico
 che sareb

b
ero

 assai p
ro

m
ettenti d

al p
unto

 d
i vista ind

ustriale se so
lo

 si 
p

o
tesse realizzare q

ualche im
p

ianto. E
 so

p
rattutto

 a p
atto

 che si svilup
p

ino, co
m

e 
ind

icato
 anche d

alle nuo
ve d

irettive euro
p

ee, le co
m

unità energ
etiche elim

inand
o

 i d
ivieti 

esistenti p
er i sistem

i d
i d

istrib
uzio

ne chiusi (S
D

C
) e p

er la vend
ita d

i energ
ia p

e
e

r to
 p

e
e

r.
Il recente d

ecreto
 sug

li incentivi alle rinno
vab

ili m
anca l’o

b
iettivo. L’ausp

icio
 e l’im

p
eg

no
 

d
i tutte le fo

rze eco
no

m
iche, asso

ciative e am
b

ientaliste ad
esso

 d
eve co

ncentrarsi sul 
P

iano
 C

lim
a ed

 E
nerg

ia che il G
o

verno
 italiano

 d
eve p

resentare in E
uro

p
a all’inizio

 d
el 

2
0

1
9

, p
er far sì che d

a lì si p
o

ssano
 cam

b
iare le p

o
litiche che co

nsentano
 q

uesto
 “b

alzo
 

in avanti” tanto
 necessario

 p
er l’am

b
iente q

uanto
 p

er l’eco
no

m
ia.

Inso
m

m
a l’o

b
iettivo

 d
eve essere q

uello
 d

i rip
rend

ere un cam
m

ino
 che si era interro

tto
 sul 

p
iù b

ello. A
 g

iug
no

 d
el 2

0
1

6
 la q

uo
ta d

i p
ro

d
uzio

ne d
i energ

ia elettrica d
a fo

nti rinno
vab

ili 
p

er la p
rim

a vo
lta aveva sup

erato
 q

uella p
ro

veniente d
a fo

nti fo
ssili; su b

ase annua, il 
co

ntrib
uto

 d
elle rinno

vab
ili sull’elettricità co

nsum
ata si è stab

ilizzato
 into

rno
 al 3

5
%

, 
d

o
p

o
 aver rag

g
iunto

 il reco
rd

 m
o

nd
iale – tra i p

aesi ind
ustrializzati – d

el co
ntrib

uto
 d

el 
so

lare fo
to

vo
ltaico

 al m
ix elettrico

: l’8
%

N
um

eri im
p

o
rtanti in un setto

re che p
eraltro

 si era d
im

o
strato

 l’unico
 anticiclico, p

ro
p

rio
 

neg
li anni d

ella crisi eco
no

m
ica g

lo
b

ale p
eg

g
io

re, arrivand
o

 a im
p

ieg
are o

ltre 1
0

0
m

ila 
lavo

rato
ri in Italia e creand

o
 svilup

p
o

 e ricchezza. U
no

 svilup
p

o
 che, è b

ene rico
rd

arlo, 
co

ntrariam
ente alla vulg

ata p
er cui se ne sareb

b
ero

 avvantag
g

iati so
lo

 p
ro

d
utto

ri 
stranieri (e seg

natam
ente i cinesi e i lo

ro
 p

annelli) ha co
struito

 kno
w

-ho
w

 ed
 eco

no
m

ia 
reale: in un im

p
ianto

 fo
to

vo
ltaico

 il cuo
re tecno

lo
g

ico
 no

n è il p
annello

 m
a l’inverter e 

q
uelli in g

iro
 p

er il m
o

nd
o

 so
no

 m
o

lto
 sp

esso
 italiani (P

o
w

er O
n

e
 e S

anterno
). M

a p
o

i ci 
siam

o
 ferm

ati: si p
ensi che il 9

0
%

 d
ell’intera cap

acità fo
to

vo
ltaica installata in Italia è 

stata realizzata fino
 al 2

0
1

3
. E

d
 è invece p

ro
p

rio
 q

uesto
 kno

w
 ho

w
 che no

n and
reb

b
e 

ulterio
rm

ente d
isp

erso
 (m

o
lte aziend

e in q
uesti ultim

i anni so
no

 and
ate all’estero

 p
er 

co
ntinuare a lavo

rare) e d
o

vreb
b

e essere la b
ase d

a cui rip
artire p

er il rilancio
 d

ei 
p

ro
ssim

i anni. M
entre invece p

urtro
p

p
o

 g
li o

staco
li co

ntinuano
 ad

 essere g
li stessi: 

tem
p

i infiniti p
er o

ttenere le auto
rizzazio

ni e o
staco

li all’auto
p

ro
d

uzio
ne innanzitutto. M

a 
anche incap

acità p
o

litica a livello
 lo

cale d
i sp

ieg
are ai cittad

ini che un im
p

ianto
 a 

b
io

m
etano

 o
 uno

 g
eo

term
ico

 a ciclo
 chiuso

 no
n so

no
 “b

o
m

b
e eco

lo
g

iche”, tutt’altro. E
 

anzi la sfid
a d

i un sistem
a energ

etico
 lo

w
 carb

o
n e che tend

a a 1
0

0
%

 rinno
vab

ili (co
m

e 
d

’altro
nd

e sem
p

re p
iù sp

esso
 si inizia a p

ro
g

ram
m

are p
er il 2

0
5

0
 in m

o
lti P

aesi) ci d
eve 

rend
ere co

nsap
evo

li che essend
o, p

er lo
ro

 natura, g
li im

p
ianti d

a rinno
vab

ili p
iù p

icco
li d

i 
q

uelli fo
ssili, ce ne saranno

 m
o

lti d
i p

iù e m
o

lto
 d

iff
usi. E

 che q
uind

i l’accettazio
ne d

el 
territo

rio
 d

i q
uesti im

p
ianti sarà sem

p
re p

iù im
p

o
rtante. A

nche d
a q

uesto
 p

unto
 d

i vista 

p
o

trà aiutare m
o

lto
 la p

ro
m

o
zio

ne d
elle co

m
unità energ

etiche, in cui d
iventereb

b
e 

evid
ente – anche p

er il territo
rio

 e le p
o

p
o

lazio
ni lo

cali – il vantag
g

io
 d

i o
sp

itare un 
im

p
ianto

 d
a fo

nti rinno
vab

ili.
La rivo

luzio
ne energ

etica è in atto. S
e rim

aniam
o

 ferm
i p

erd
erem

m
o

 g
rand

i o
ccasio

ni e 
lascerem

o
 che i p

ro
tag

o
nisti siano

 altri (e p
ro

b
ab

ilm
ente in q

uesto
 caso

 verranno
 

d
all’O

riente visto
 l’attivism

o
 cinese d

i q
uesti ultim

i anni). S
e invece sap

rem
m

o
 sfruttare i 

no
stri talenti p

o
trem

m
o

 fare d
i q

uesta rivo
luzio

ne una chance d
i svilup

p
o

 strao
rd

inario.
Tre esem

p
i b

astino
 p

er tutti:

• 
il p

iù g
rand

e o
p

erato
re elettrico

 italiano, E
nel, è d

iventata tra le m
ultinazio

nali
 

d
ell’energ

ia fo
rse il p

iù vo
cato

 alle rinno
vab

ili

• 
sug

li accum
uli – la tecno

lo
g

ia sem
p

re p
iù necessaria co

n l’increm
ento

 
 

d
el co

ntrib
uto

 d
elle rinno

vab
ili no

n p
ro

g
ram

m
ab

ili – il M
ad

e in Italy 
 

sta d
and

o
 p

ro
va d

i g
rand

i cap
acità (E

LV
I, FIA

M
M

, G
rup

p
o

 Lo
ccio

ni)

• 
g

li ag
rico

lto
ri italiano

 so
no

 i p
ro

tag
o

nisti d
i b

uo
ne p

ratiche che co
nsentiranno

 
se ad

eg
uatam

ente p
ro

m
o

sse no
n so

lo
 co

ntrib
uire all’aum

ento
 d

elle rinno
vab

ili
 

(si calco
la in 8

 m
iliard

i d
i m

etri cub
i il p

o
tenziale d

i b
io

m
etano

 italiano
) 

 
m

a d
i far sì che l’ag

rico
ltura d

a co
ntrib

uto
re (no

n irrilevante) alle em
issio

ni 
 

d
i g

as d
i serra p

o
ssa co

ntrib
uire all’asso

rb
im

ento
 d

i carb
o

nio
 invece.

Tecno
lo

g
ie e p

ratiche g
ià a d

isp
o

sizio
ne. S

i p
uò

 fare. B
asta vo

lerlo. 
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Le q
uantità d

i rifiuti racco
lte e avviate a riciclo

 

A
nche nel 2

0
1

6
, seco

nd
o

 i d
ati d

i E
uro

stat, l’Italia è il p
aese euro

p
eo

 co
n la p

iù alta 
p

ercentuale d
i riciclo

7
7 sulla to

talità d
ei rifiuti (urb

ani, ind
ustriali etc.). C

o
n il 7

9
%

 d
i rifiuti 

avviati a riciclo
 (in aum

ento
 risp

etto
 ag

li anni p
reced

enti) p
resenta una incid

enza p
iù  

che d
o

p
p

ia risp
etto

 alla m
ed

ia euro
p

ea (so
lo

 il 3
8

%
) e b

en sup
erio

re risp
etto

 a tutti  
g

li altri g
rand

i p
aesi euro

p
ei: la Francia è al 5

5
%

, il R
eg

no
 U

nito
 al 4

9
%

, la G
erm

ania  
al 4

3
%

 (d
ato

 2
0

1
4

). 

Il sistem
a italiano

 
d

el riciclo
7

6

3
.4

7
6

  P
arag

rafo
 scritto

 d
a 

D
uccio

 B
ianchi. Il testo

 si 
b

asa in m
aniera sig

nifi
cativa 

su D
.B

ianchi “B
ilancio

 
d

ell’eco
no

m
ia circo

lare in 
Italia

, 
d

izio
ni am

b
iente 

2
0

1
8

, realizzato
 d

a A
m

b
iente 

Italia srl p
er co

nto
 d

i 
ap, 

ial, 
o

m
ieco, 

o
nai, 

o
rep

la, R
icrea

7
7

  Il d
ato

 rip
o

rtato
 d

a 
E

uro
stat co

nsid
era la to

talità 
d

ei rifi
uti 

 inclusi q
uelli 

m
inerari – e lim

ita il riciclo
 

all’avvio
 a recup

ero
 d

i 
m

ateria (inclusi i trattam
enti 

b
io

lo
g

ici, esclud
end

o
 

recup
ero

 energ
etico

 e 
riem

p
im

enti (il co
sid

d
etto

 
b

ackfi
lling

Fo
nte: E

uro
stat, 2

0
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8

M
o

d
alità d

i g
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ne d
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tale d
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o
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D
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R
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La fo
rte sp

ecializzazio
ne italiana nel riciclo

 risulta rib
ad

ita anche co
nsid

erand
o

 i rifiuti al 
netto

 d
el flusso

 d
ei p

rincip
ali rifiuti m

inerali (un valo
re p

iù incerto
 e che p

enalizza i p
aesi 

co
n sp

ecializzazio
ne m

ineraria). In q
uesto

 caso, anche se la p
alm

a d
i p

aese co
n m

ag
g

io
r 

tasso
 d

i riciclo
 ci viene strap

p
ata d

alla S
lo

venia (8
6

%
) e d

al B
elg

io
 (7

9
%

), l’Italia co
n il 

7
0

%
 d

i rifiuti trattati no
n m

inerari avviati a riciclo
 d

i m
ateria è d

i g
ran lung

a so
p

ra la 
m

ed
ia euro

p
ea (5

3
%

) e d
i tutti g

li altri p
aesi euro

p
ei, co

n g
li altri g

rand
i p

aesi (G
erm

ania, 
Francia, S

p
ag

na e R
eg

no
 U

nito
) che si co

llo
cano

 tutti atto
rno

 al 5
0

%
.

In term
ini asso

luti, la q
uantità riciclata netta (che includ

e im
p

o
rt-exp

o
rt d

i rifiuti e 
cascam

i) d
ell’Italia è p

ari a 5
8

,2
 m

ilio
ni d

i to
nnellate (in aum

ento
 sug

li anni p
reced

enti), d
i 

g
ran lung

a sup
erio

re a q
uello

 d
eg

li altri g
rand

i p
aesi euro

p
ei (4

0
 m

ilio
ni in Francia, 3

4
 

m
ilio

ni in R
eg

no
 U

nito
) a p

arte la G
erm

ania. I flussi p
iù rilevanti p

er l’Italia so
no

 
rap

p
resentati d

ai co
sid

d
etti riciclab

ili trad
izio

nali (carta, p
lastica, vetro, m

etalli, leg
no, 

tessili) che so
m

m
ano

 a 2
7

,8
 m

ilio
ni d

i to
nnellate e ai rifiuti m

isti avviati a selezio
ne (circa 

1
4

 m
ilio

ni d
i to

nnellate) o
ltre ai rifiuti o

rg
anici e verd

i (6
,6

 m
ilio

ni d
i to

nnellate) e ai rifiuti 
chim

ici (1
,8

 m
ilio

ni). 
L’Italia – assiem

e alla S
p

ag
na – è anche uno

 d
ei p

o
chi p

aesi nei q
uali le im

p
o

rtazio
ni p

er 
riciclo

 so
no

 sup
erio

ri alle esp
o

rtazio
ni. Il b

ilancio
 “exp

o
rt m

eno
 im

p
o

rt” d
i rifiuti avviati a 

riciclo
 su scala euro

p
ea ved

e una uscita d
i circa 2

8
 m

ilio
ni d

i to
nnellate p

er il riciclo
 e il 

so
lo

 R
eg

no
 U

nito
 ha un exp

o
rt netto

 d
i 1

2
,5

 m
ilio

ni d
i to

nnellate (il 3
4

%
 d

elle q
uantità 

avviate a ricicla), la Francia d
i 7

,8
 m

ilio
ni d

i to
nnellate (o

ltre il 2
0

%
 d

elle q
uantità avviate a 

riciclo
) e p

ersino
 la G

erm
ania ha un exp

o
rt netto

 d
i 4

,8
 m

ilio
ni d

i to
nnellate. A

l co
ntrario

 
l’Italia ha una im

p
o

rtazio
ne netta d

i 3
,4

 m
ilio

ni d
i to

nnellate (in crescita risp
etto

 ag
li anni 

p
reced

enti) d
i rifiuti avviati a riciclo

 nel no
stro

 p
aese.

A
nche nel 2

0
1

6
, seco

nd
o

 i d
ati d

i E
uro

stat, 
l’Italia è il p

aese euro
p

eo
 co

n la p
iù alta 

p
ercentuale d

i riciclo
 sulla to

talità d
ei rifiuti 

(urb
ani, ind

ustriali etc., to
talità d

ei rifiuti – 
inclusi q

uelli m
inerari). C

o
n il 7

9
%

 d
i rifiuti 

avviati a riciclo
 (in aum

ento
 risp

etto
 ag

li  
anni p

reced
enti) p

resenta una incid
enza  

p
iù che d

o
p

p
ia risp

etto
 alla m

ed
ia euro

p
ea  

(so
lo

 il 3
8

%
) e b

en sup
erio

re risp
etto

 a tutti 
g

li altri g
rand

i p
aesi euro

p
ei: la Francia  

è al 5
5

%
, il R

eg
no

 U
nito

 al 4
9

%
, la G

erm
ania 

al 4
3

%
 (d

ato
 2

0
1

4
). 
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1
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. Il to
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n includ
e la vo

ce 
p

rincip
ali rifi

uti m
inerali

 che includ
e d

iverse sub
categ

o
rie

R
ifiuti, esclusi i p

rincip
ali rifiuti m

inerali, avviati a riciclo
 nei p

rincip
ali p

aesi euro
p

ei (2
0

1
6

)

R
ifi

u
ti 

c
h

im
ic

i 
e

 m
e

d
ic

ali

R
ifiuti riciclab

ili 
(carta, legno, 
m

etalli, p
lastica, 

legno, tessili)

R
ifi

u
ti d

a 
attrezzature 
(includ

e 
veico

li)

A
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d
iversi d

ai 
p
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R
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A
nche nel setto

re d
ei rifiuti urb

ani – in p
rim

o
 luo

g
o

 g
razie alla racco

lta d
ella frazio

ne 
o

rg
anica e verd

e e alla valo
rizzazio

ne d
ei rifiuti d

i im
b

allag
g

io
 (g

estiti p
rincip

alm
ente d

al 
sistem

a C
o

nai-C
o

nso
rzi d

i Filiera) e d
i frazio

ni sim
ilari – vi è stata una fo

rte crescita d
el 

recup
ero

 d
i m

ateria. A
 fro

nte d
i una p

ro
d

uzio
ne nel 2

0
1

6
 d

i 3
0

.1
1

6
.6

0
5

 d
i to

nnellate (d
i 

cui 2
2

2
.7

6
2

 so
no

 stim
ate co

m
e “auto

co
m

p
o

stag
g

io
 d

o
m

estico
”) si reg

istra una racco
lta 

d
iff

erenziata p
ari 1

5
,8

 m
ilio

ni d
i to

nnellate (4
 m

ilio
ni in p

iù risp
etto

 al 2
0

1
2

), p
ari a circa il 

5
2

%
 d

ella p
ro

d
uzio

ne d
i rifiuti urb

ani 7
8. 

N
el setto

re d
eg

li im
b

allag
g

i – che includ
e sia rifiuti urb

ani sia rifiuti sp
eciali – g

razie 
so

p
rattutto

 alla g
estio

ne d
el sistem

a C
o

nai - C
o

nso
rzi d

i Filiera, il tasso
 d

i riciclo
 è o

rm
ai 

p
ari (2

0
1

7
) al 6

7
,5

%
 e le q

uantità avviate a riciclo
 co

ntinuano
 a crescere e so

no
 p

assate 
d

alle 7
,8

 m
ilio

ni d
i to

nnellate d
el 2

0
1

4
 alle 8

,8
 m

ilio
ni d

i to
nnellate d

el 2
0

1
7

. La m
ag

g
io

r 
fo

nte d
i m

ateria seco
nd

a d
a rifiuti d

i im
b

allag
g

io
 è co

stituita d
alla carta (3

,9
 m

ilio
ni d

i 
to

nnellate) e d
a leg

no
 e vetro

 (circa 1
,8

 m
ilio

ni d
i to

nnellate). Il p
iù elevato

 tasso
 d

i riciclo
 

(inteso
 co

m
e rap

p
o

rto
 tra q

uantità avviata a riciclo
 e im

m
esso

 al co
nsum

o
) si risco

ntra 
p

er la carta (7
9

,8
%

), p
er l’acciaio

 (7
5

,3
%

) e p
er il vetro

 (7
2

,8
%

).

7
8

  D
ati ag

g
io

rnati ad
 o

tto
b

re 
2

0
1

8
Fo

nte: C
o

nai, 2
0

1
8

R
iciclo

 d
ei rifiuti d

i im
b

allag
g

io
 (2

0
1

7
)

A
cc
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m
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C
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L
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lastic

a

V
e

tro

To
tale

4
8

0

7
0

4
.8

6
8

2
.9

4
6

2
.2

7
1

2
.4

3
0

1
3

.0
6

5

3
6

1

4
4

3
.8

8
6

1
.7

7
2

9
8

7

1
.7

6
9

8
.8

1
9

Im
m

esso
 

al co
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R
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R
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.4

.2
 

La filiera ind
ustriale d

el riciclo
 in Italia 

A
ll’interno

 d
el sistem

a eco
no

m
ico

 d
ella g

estio
ne d

ei rifiuti è p
o

ssib
ile ind

ivid
uare  

un d
istinto

 sistem
a eco

no
m

ico
 d

el riciclo
 che includ

e:

• 
le attività d

al lato
 d

ell’o
ff

erta im
p

eg
nate nella racco

lta e nella p
rep

arazio
ne 

 
d

ei m
ateriali racco

lti p
er il riciclo

: 

- 
racco

lta d
iff

erenziata d
ei rifiuti e d

i p
ro

d
o

tti usati p
er il riciclo

- 
recup

ero
 d

ei rifiuti p
er il riciclo

 d
a trattam

enti d
el rifiuto

 
 

resid
uo

 (ad
 es.: d

eferrizzazio
ne in trattam

ento
 m

eccanico
 b

io
lo

g
ici, 

 
im

p
ianti d

i recup
ero

 m
ateria d

a rifiuto
 resid

uo
 etc)

- 
trattam

ento
 interm

ed
io

 d
i selezio

ne, p
ulizia, d

isassem
b

lag
g

io
 e/o

 
 

d
i lavo

razio
ne m

eccanica e chim
ica finalizzata alla p

ro
d

uzio
ne d

i m
aterie

 
seco

nd
e che inco

ntrano
 le sp

ecificazio
ni d

ei p
ro

d
utto

ri m
anifatturieri, 

 
d

ei rivend
ito

ri d
i p

ro
d

o
tti usati o

 co
m

unq
ue d

eg
li utilizzato

ri finali

• 
le attività d

al lato
 d

ella d
o

m
and

a fino
 al p

rim
o

 p
unto

 nel q
uale i m

ateriali
 

recup
erati o

 i p
ro

d
o

tti usati co
m

p
eto

no
 d

irettam
ente co

n il lo
ro

 
 

eq
uivalente p

rim
ario

 o
 verg

ine e in p
artico

lare:

- 
le attività d

i m
anifattura d

el “p
rim

o
 stad

io
” d

i p
ro

d
o

tti co
ntenenti 

 
m

ateriali d
i riciclo, d

o
ve il “p

rim
o

 stad
io

” si riferisce alla p
rim

a tip
o

lo
g

ia 
 

d
i p

ro
d

o
tto

 (g
eneralm

ente m
ateria p

rim
a o

 sem
ilavo

rato
) m

anifatturiero
 

 
q

uali b
o

b
ine d

i carta, p
ro

filati p
lastici o

 p
annelli in leg

no
; rag

g
iunto

 
 

q
uesto

 livello
 i p

ro
d

o
tti d

a m
ateria seco

nd
a p

o
sso

no
 essere co

nsid
erati 

 
eq

uivalenti ai p
ro

d
o

tti co
m

p
etito

ri in m
ateria verg

ine; le attività 
 

ind
ustriali successive, che co

nverto
no

 le m
aterie seco

nd
e o

 interm
ed

i 
 

in sem
ilavo

rati e p
ro

d
o

tti finiti so
no

 esclusi d
al no

stro
 p

erim
etro

- 
le attività co

m
m

erciali d
i vend

ita esclusiva o
 p

revalente d
i p

ro
d

o
tti 

 
usati o

 d
i m

aterie seco
nd

e (co
m

e d
efinite p

rim
e) d

a riciclo

L’Italia è, co
n la G

erm
ania, il p

aese lead
er euro

p
eo

 in term
ini d

i q
uantità d

i m
aterie 

seco
nd

e riciclate nell’ind
ustria m

anifatturiera: in term
ini eco

no
m

ici ed
 o

ccup
azio

nali, 
q

uesta filiera (racco
lta - p

rep
arazio

ne al riciclo
 - riciclo

 ind
ustriale) vale 

co
m

p
lessivam

ente o
ltre 5

5
 m

iliard
i d

i euro
 d

i fatturato
 e o

ltre 1
9

0
.0

0
0

 o
ccup

ati 7
9. 

7
9

  D
ati p

rovviso
ri rielab

o
rati 

d
a A

m
b

iente Italia, co
n b

ase 
2

0
1

6
 tranne che p

er il riciclo
 

m
anifatturiero

 co
n b

ase 2
0

1
5

Fo
nte: elab

o
razio

ne p
rovviso

ria A
m

b
iente Italia su varie fo

nti. Il to
tale so

m
m

a valo
ri 2

0
1

6
 e 2

0
1

5

Filiera ind
ustriale d

el riciclo
 in Italia: d

ati caratteristici (2
0

1
6

)

R
acco

lta u
rb

an
a a ric

ic
lo

R
acco

lta sp
e

c
iali a re

c
u

p
e

ro

C
o

m
p

o
stag

g
io

 e
 D

ig
e

stio
n

e

P
re

p
arazio

n
e

 al ric
ic

lo

R
ic

ic
lo

 m
an

ifattu
rie

ro
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Q
uesti d

ati ap
p

aio
no

 il risultato
 d

i una tend
enza co

stante neg
li ultim

i anni: 

• 
un ulterio

re increm
ento

 d
elle racco

lte d
iff

erenziate urb
ane e q

uind
i 

 
d

ella q
uo

ta d
i fatturato

 e d
i o

ccup
ati d

el setto
re d

ella racco
lta rico

nd
ucib

ili 
 

alla filiera d
el riciclo

• 
una rid

uzio
ne d

el rico
rso

 alla d
iscarica e un increm

ento
 co

sp
icuo

 
 

d
el rico

rso
 a trattam

enti d
i recup

ero
 b

io
lo

g
ico

 co
m

e il co
m

p
o

stag
g

io
 

 
e la d

ig
estio

ne anaero
b

ica, che a lo
ro

 vo
lta d

eterm
inano

 
 

una crescita d
el fatturato

 e d
eg

li o
ccup

ati d
ella filiera d

el riciclo

• 
una so

stanziale stab
ilizzazio

ne, m
a in leg

g
era crescita, d

el setto
re 

 
d

ella p
rep

arazio
ne al riciclo

 sia so
tto

 il p
ro

filo
 d

el fatturato
 (so

g
g

etto
 

 
alle o

scillazio
ni d

el p
rezzo

 d
elle m

aterie seco
nd

e) che so
p

rattutto
 

 
d

el num
ero

 d
eg

li o
ccup

ati

• 
una co

m
p

lessiva co
ntrazio

ne d
ella d

im
ensio

ne d
ell’ind

ustria m
anifatturiera 

 
d

i riciclo
 (che im

p
ieg

a in tutto
 o

 in p
arte m

aterie seco
nd

e) co
m

e 
 

eff
etto

 d
ell’and

am
ento

 d
ella p

ro
d

uzio
ne d

i m
o

lti setto
ri m

anifatturieri
 • 

un increm
ento

 d
ella co

m
p

o
nente “riciclo

” nell’ind
ustria m

anifatturiera, 
 

p
erché anche lad

d
o

ve si rid
uce la p

ro
d

uzio
ne e il co

nsum
o

 asso
luto

 
 

ind
ustriale d

i m
aterie p

rim
e e seco

nd
e, no

n si rid
uce p

erò
 il tasso

 d
i riciclo

 
 

e talo
ra neanche la q

uantità asso
luta d

i m
aterie seco

nd
e im

p
ieg

ate 
 

nella p
ro

d
uzio

ne ind
ustriale; il caso

 p
iù eclatante, m

a no
n unico, è q

uello
  

 
d

ell’ind
ustria sid

erurg
ica nella q

uale il tasso
 d

i riciclo
 (cio

è d
i co

nsum
o

 
 

d
i ro

ttam
i sulla p

ro
d

uzio
ne) p

assa, tra il 2
0

1
1

 e il 2
0

1
5

, d
al 7

7
%

 all’8
9

%
 

 
anche se le q

uantità co
m

p
lessive d

i ro
ttam

i im
p

ieg
ate si rid

uco
no

 
 

(d
a 2

2
 a 1

9
,5

 m
ilio

ni d
i to

nnellate). 

La struttura d
i b

ase d
el sistem

a ind
ustriale p

resenta tutti i p
re-req

uisiti p
er co

nsentire 
ulterio

ri m
ig

lio
ram

enti e p
er aff

erm
are l’ind

ustria d
el riciclo

 co
m

e uno
 d

ei co
re-b

usiness 
d

ella g
reen eco

no
m

y italiana. 
Infatti, no

no
stante la g

rand
e recessio

ne e la fo
rte co

ntrazio
ne d

el m
ercato

 interno, la 
filiera ind

ustriale nel suo
 co

m
p

lesso
 cresce e in p

artico
lare cresco

no, anche risp
etto

 al 
p

re-crisi, i setto
ri d

i racco
lta e d

i p
rep

arazio
ne al riciclo, sia in term

ini d
i num

ero
 d

i 
im

p
rese che d

i valo
re d

ella p
ro

d
uzio

ne e d
i o

ccup
ati. 

Il sistem
a ind

ustriale m
anifatturiero

 si m
antiene – anche lad

d
o

ve co
no

sce una 
stag

nazio
ne o

 una rid
uzio

ne d
ei vo

lum
i p

ro
d

uttivi – fo
rtem

ente ricettivo
 risp

etto
 alle 

m
aterie seco

nd
e, che co

stituisco
no

 in alcuni setto
ri (so

p
rattutto

 m
etallurg

ici) o
rm

ai la 
to

talità d
ella m

ateria p
rim

a e che in tutti i setto
ri ved

o
no

 crescere la lo
ro

 q
uo

ta anche 
co

n l’ap
ertura d

i nuo
ve filiere d

i b
usiness e linee d

i p
ro

d
o

tto. 
Il riciclo

 d
iventa “m

ainstream
” e anche setto

ri che erano
 stati trad

izio
nalm

ente d
iffi

d
enti 

– in p
artico

lare l’arred
am

ento, d
alla p

ro
d

uzio
ne d

i m
o

b
ili a q

uello
 d

i p
iastrelle – 

co
m

inciano
 a rico

rrere in m
aniera p

iù co
nsistente a m

ateriale d
i recup

ero, anche nelle 
p

ro
d

uzio
ni d

i fascia alta (ad
 esem

p
i g

li ag
g

lo
m

erati d
i q

uarzite o
 l’arred

am
ento

 d
i d

esig
n).

P
ro

seg
ue una fo

rte q
ualificazio

ne tecno
lo

g
ica in m

o
lti p

ro
cessi, in p

artico
lare q

uelli attinenti 
alla selezio

ne d
elle m

aterie p
lastiche e al lo

ro
 riciclo

 ind
ustriale e q

uelli leg
ate al trattam

ento
 

d
ei rifiuti d

i ap
p

arecchiature elettriche ed
 elettro

niche e d
i recup

ero
 d

ei m
etalli  

p
rezio

si, d
ue setto

ri rilevanti no
n so

lo
 p

er i flussi d
i rifiuti urb

ani m
a anche d

i rifiuti sp
eciali. 

A
ltro

 elem
ento

 d
i fo

rza è co
stituito

 d
all’effi

cienza e co
m

p
etitività d

ello
 sp

ecifico
 anello

 
d

ella p
rep

arazio
ne al riciclo. Tutti g

li ind
icato

ri d
i effi

cienza tecnica ed
 eco

no
m

ica 
d

ell’ind
ustria d

i p
rep

arazio
ne al riciclo

 so
no

 larg
am

ente co
m

p
etitivi in un q

uad
ro

 euro
p

eo. 
M

entre il setto
re d

ella racco
lta, d

o
m

inato
 d

alla p
resenza d

i aziend
e d

i g
estio

ne d
ei rifiuti 

urb
ani larg

am
ente ineffi

cienti, m
o

stra evid
enti seg

ni d
i b

assa p
ro

d
uttività (i rifiuti racco

lti 
p

er ad
d

etto
 so

no
 circa la m

età d
i q

uelli d
ella Francia o

 d
ella G

erm
ania), nel setto

re d
ella 

p
rep

arazio
ne al riciclo

 – m
o

lto
 co

m
p

etitivo
 e tutto

 rivo
lto

 al m
ercato

 – l’ind
ustria italiana ha 

tra i p
iù alti ind

ici d
i p

ro
d

uttività euro
p

ea in term
ini d

i to
nnellate riciclate p

er ad
d

etto
 e d

i 
co

sto
 p

er to
nnellata.

A
ccanto

 a q
ueste tend

enze p
o

sitive, vi so
no

 alcune criticità che o
staco

lano
 un p

iù fo
rte 

d
eco

llo
 d

el setto
re. In p

rim
is, il b

asso
 livello

 d
i verticalizzazio

ne e integ
razio

ne: l’anello
 d

ella 
“p

rep
arazio

ne al riciclo”, che è cruciale p
er trasfo

rm
are i flussi p

ro
venienti d

alla racco
lta in 

m
aterie seco

nd
e recup

erab
ili nei cicli m

anifatturieri (o
 ag

ro
no

m
ici o

 d
i p

ro
d

uzio
ne d

i 
co

m
b

ustib
ili alternativi), ha so

lo
 in p

arte sup
erato

 una d
im

ensio
ne artig

ianale ed
 ha una 

integ
razio

ne m
o

lto
 p

arziale sia a valle – co
n l’ind

ustria m
anifatturiera d

i riciclo
 – che a 

m
o

nte, co
n i servizi d

i racco
lta. 

U
no

 d
ei casi p

iù rilevanti è q
uello

 d
elle attività d

i riciclo
 d

eg
li inerti p

er le q
uali vi so

no
 

am
p

lissim
e p

o
tenzialità d

i svilup
p

o, m
a che no

n si so
no

 ad
eg

uatam
ente integ

rate né co
n 

le ind
ustrie ed

ili d
i infrastrutture né co

n l’ind
ustria d

el cem
ento

 e calcestruzzo. In un 
am

b
iente co

m
unq

ue co
nco

rrenziale e co
n m

o
ltep

licità d
i o

p
erato

ri, una m
ag

g
io

re 
integ

razio
ne p

o
treb

b
e favo

rire una p
iù fo

rte ind
ustrializzazio

ne e l’acq
uisizio

ne d
i riso

rse 
tecno

lo
g

iche e finanziarie necessarie ad
 una m

ag
g

io
re sp

ecializzazio
ne e p

ro
d

uttività, 
senza il rischio

 d
ella creazio

ne d
i situazio

ni o
lig

o
p

o
listiche. 

In sintesi, sia so
tto

 il p
ro

filo
 d

ella q
uantità d

i m
ateria avviata a riciclo

 che so
tto

 il p
ro

filo
 

d
el valo

re eco
no

m
ico

 d
ell’intera filiera d

el riciclo
 – d

alla racco
lta alla p

ro
d

uzio
ne 

ind
ustriale d

i nuo
vi m

anufatti – l’Italia rap
p

resenta un caso
 d

i eccellenza e il p
rincip

ale 
p

layer euro
p

eo
 d

el setto
re, insiem

e alla G
erm

ania.
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Il setto

re d
ella racco

lta fi
nalizzata al riciclo

Il setto
re d

ella racco
lta e trattam

ento
 d

ei rifiuti urb
ani e sp

eciali finalizzati al riciclo
 (in 

so
stanza la co

sid
d

etta “racco
lta d

iff
erenziata”) co

stituisce un so
tto

insiem
e statistico

 
no

n d
isag

g
reg

ato
 d

eno
m

inato
 racco

lta d
i rifiuti no

n p
erico

lo
si 8

0. S
ia la d

isag
g

reg
azio

ne 
tra racco

lta d
ei rifiuti urb

ani e racco
lta d

ei rifiuti sp
eciali, sia – al lo

ro
 interno

 – la 
d

isag
g

reg
azio

ne d
elle attività d

i racco
lta finalizzate al riciclo

 si d
eve b

asare su stim
e 

ind
irette.

Il setto
re d

ella racco
lta d

iff
erenziata, in p

artico
lare p

er i rifiuti urb
ani, è un setto

re ad
 alta 

intensità d
i lavo

ro
 e d

i co
nseg

uenza g
enera m

o
lta o

ccup
azio

ne. La p
ro

d
uttività p

er 
ad

d
etto

 è p
iutto

sto
 d

iversificata tra i vari flussi d
i rifiuto, in p

rim
o

 luo
g

o
 p

er eff
etto

 d
elle 

d
iverse q

uantità avviate a recup
ero.

Il valo
re d

el fatturato
 nel setto

re d
ella racco

lta urb
ana è d

erivato
 d

a una rielab
o

razio
ne 

d
ei d

ati Isp
ra 2

0
1

6
 (si co

nsid
eri che nella racco

lta d
eg

li urb
ani è rico

m
p

reso
 il co

sto
 d

ei 
servizi d

i sp
azzam

ento
 e d

eco
ro

 urb
ano

), m
entre p

er g
li sp

eciali è d
erivato

 p
er 

d
iff

erenza. La co
m

p
o

nente urb
ana d

ella racco
lta d

iff
erenziata è stim

ata p
er q

uanto
 

rig
uard

a l’o
ccup

azio
ne e d

erivata co
n rielab

o
razio

ni d
ai d

ati Isp
ra sui co

sti d
ei C

o
m

uni. 
P

er i rifiuti sp
eciali sia fatturato

 che o
ccup

azio
ne so

no
 allo

cati in funzio
ne d

ella 
p

ercentuale d
i rifiuti avviata a riciclo

 sul to
tale.

I servizi d
i racco

lta d
iff

erenziati finalizzati al riciclo, a p
iù alta intensità d

i lavo
ro, 

asso
rb

o
no

 circa 4
1

.0
0

0
 o

ccup
ati nel setto

re d
eg

li urb
ani e circa 2

4
.0

0
0

 nel setto
re d

eg
li 

sp
eciali, co

m
p

lessivam
ente p

ari al 6
8

%
 d

eg
li o

ccup
ati nel setto

re d
ella racco

lta d
ei rifiuti 

(si teng
a p

resente che la racco
lta d

iff
erenziata urb

ana vale o
rm

ai il 5
2

%
 d

ei rifiuti e q
uella 

d
eg

li sp
eciali circa il 6

3
%

, seco
nd

o
 i d

ati Isp
ra). 

8
0

  D
icitura d

ella 
classifi

cazio
ne A

teco
 

im
p

ieg
ata d

a Istat
Fo

nte: N
s rielab

o
razio

ne su E
uro
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0

1
7
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L’ind

ustria d
i p

rep
arazio

ne al riciclo

L’ind
ustria d

i p
rep

arazio
ne al riciclo

 è co
stituita d

a q
uell’insiem

e d
i im

p
rese che 

selezio
nano

 e q
ualificano

 rifiuti avviab
ili al riciclo, p

red
isp

o
nend

o
 la “m

ateria seco
nd

a” 
im

p
ieg

ata d
alle ind

ustrie d
i riciclo. 

Q
uesta q

ualificazio
ne includ

e tutte le attività d
i selezio

ne, lavo
razio

ne e 
co

m
m

ercializzazio
ne p

relim
inari all’im

p
ieg

o
 ind

ustriale vero
 e p

ro
p

rio, co
n la so

la 
eccezio

ne d
el co

m
p

o
stag

g
io

 (che ab
b

iam
o

 incluso
 nei trattam

enti, p
er co

erenza co
n la 

classificazio
ne Istat). O

p
erativam

ente, so
no

 rico
m

p
rese in q

uesta d
izio

ne d
i 

“p
rep

arazio
ne al riciclo

” anche q
uelle attività che p

o
trem

m
o, p

iù ap
p

ro
p

riatam
ente, 

d
efinire d

i “p
rep

arazio
ne al riutilizzo

” e che co
m

p
o

rtano
 il d

isassem
b

lag
g

io
 d

i p
ro

d
o

tti 
p

er recup
erarne d

elle p
arti e riutilizzarle (ad

 esem
p

io
 co

m
e p

ezzi d
i ricam

b
io

). In q
uesta 

sed
e, si co

nsid
erano

 co
m

e “p
rep

arazio
ne al riciclo

” d
ue classi d

i im
p

rese: q
uelle d

el 
setto

re ind
ustriale d

el “recup
ero

 d
i m

ateria” (classe IS
TA

T
 3

8
.3

) e q
uelle d

el setto
re 

co
m

m
erciale d

el “co
m

m
ercio

 all’ing
ro

sso
 d

i ro
ttam

i e cascam
i” (classe 4

6
.7

7
) 8

1. 

Il setto
re d

ella p
rep

arazio
ne al riciclo

 rig
uard

a sia la g
estio

ne d
ei rifiuti urb

ani che la 
g

estio
ne d

ei rifiuti sp
eciali. C

o
m

p
lessivam

ente le q
uantità d

i rifiuti riciclab
ili d

erivanti d
a 

attività p
ro

d
uttive so

no
 sup

erio
ri a q

uelle d
erivanti d

a rifiuti urb
ani e p

ertanto
 all’interno

 
d

el setto
re la q

uo
ta d

i rifiuti urb
ani g

estita è inferio
re a q

uella d
ei rifiuti sp

eciali. 
N

el suo
 insiem

e il setto
re d

ella “p
rep

arazio
ne al riciclo

”, co
sì co

m
e lo

 ab
b

iam
o

 d
efinito

 
– esclud

end
o, lo

 rico
rd

iam
o, le attività d

i riciclo
 d

ella frazio
ne um

id
a e verd

e – co
nta p

iù 
d

i 6
.0

0
0

 im
p

rese, un fatturato
 d

i o
ltre 1

6
 m

iliard
i d

i euro, o
ltre 4

0
.0

0
0

 p
erso

ne o
ccup

ate. 
A

l suo
 interno

 la q
uo

ta p
rep

o
nd

erante è fatta d
alle lavo

razio
ni sui flussi d

i rifiuto
 

ind
ustriali o

 co
m

unq
ue no

n d
o

m
estici. A

ll’interno
 d

ella p
ro

d
uzio

ne e q
uind

i d
el fatturato

 
d

i q
ueste im

p
rese si ritro

vano
 anche attività che – in p

artico
lare p

er i rifiuti sp
eciali – 

d
o

vreb
b

ero
 essere co

ntab
ilizzate so

tto
 la vo

ce “racco
lta” e, in taluni casi, anche so

tto
 la 

vo
ce “sm

altim
ento

”.

8
1

  Q
uesta ag

g
reg

azio
ne 

trova co
nferm

a in stud
i 

recenti che hanno
 m

o
strato

 
una am

p
ia sovrap

p
o

sizio
ne e 

sim
ilitud

ine d
i attivit

, 
anco

rché le attività d
el 

setto
re d

el “co
m

m
ercio

 
all’ing

ro
sso

 d
i ro

ttam
i e 

cascam
i” siano

 rivo
lte 

essenzialm
ente ai rifi

uti 
ind

ustriali (e in p
arte 

rico
m

p
rend

ano
 anche attività 

d
i racco

lta e trasp
o

rto
 d

eg
li 

stessi. D
’altra p

arte, la stessa 
d

efi
nizio

ne d
elle attivit

 
seco

nd
o

 la classifi
cazio

ne 
A

teco) m
o

stra che i d
ue 

insiem
i d

i im
p

rese hanno
 

m
o

lti elem
enti in co

m
une, d

al 
m

o
m

ento
 che anche le 

attività d
i co

m
m

ercio
 

all’ing
ro

sso
 includ

o
no

 
cernita, selezio

ne, 
sep

arazio
ne, sm

o
ntag

g
io

Fo
nte: Istat, E

uro
stat 2
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m
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e co
d
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La g
ran p

arte d
elle im

p
rese d

el setto
re o

p
era su p

iù flussi d
i m

ateriale e, co
n l’eccezio

ne 
d

elle im
p

rese d
i selezio

ne m
ultim

ateriale, sia su flussi d
a rifiuti urb

ani che d
a rifiuti 

sp
eciali. U

na d
isag

g
reg

azio
ne d

eg
li o

ccup
ati p

er filiere d
i m

ateriale e p
er p

ro
venienze è 

inevitab
ilm

ente fittizia, m
a p

uò
 essere ap

p
ro

ssim
ata sulla b

ase d
i alcuni valo

ri d
i 

p
ro

d
uttività tecnica. S

u un to
tale d

i ad
d

etti d
i circa 4

0
.0

0
0

 unità, si stim
a che g

li ad
d

etti 
alla p

rep
arazio

ne p
er il riciclo

 d
a rifiuti urb

ani siano
 nell’o

rd
ine d

elle 1
0

.0
0

0
 unità, co

n 
una fo

rte co
ncentrazio

ne nel setto
re d

ella carta, d
ella p

lastica e d
el leg

no
 (che includ

e 
anche la selezio

ne p
er g

li ing
o

m
b

ranti). 
Il setto

re d
ella “p

rep
arazio

ne al riciclo
” ha co

no
sciuto

 una fo
rte crescita – sia in term

ini d
i 

fatturato, valo
re ag

g
iunto

 che d
i o

ccup
ati – nel co

rso
 d

eg
li ultim

i q
uind

ici anni, 
p

ro
seg

uita anche nel co
rso

 d
ella g

rand
e recessio

ne. 
L’Italia è il seco

nd
o

 p
aese euro

p
eo, d

o
p

o
 la G

erm
ania, in term

ini d
i fatturato

 e d
i ad

d
etti 

nel setto
re d

ella p
rep

arazio
ne al riciclo, uno

 d
eg

li anelli cruciali d
ella intera filiera 

ind
ustriale d

el recup
ero

 d
i m

ateria. 

La g
rand

e p
o

tenzialità d
i riciclo

 d
ell’Italia d

eriva p
rincip

alm
ente d

a flussi d
i rifiuto

 
p

ro
d

uttivi – in p
rim

o
 luo

g
o

 i flussi trad
izio

nalm
ente riciclab

ili, co
m

e m
etalli, carta, 

p
lastica, leg

no
 – e d

al fo
rte o

rientam
ento

 all’im
p

ieg
o

 d
i m

aterie seco
nd

e nei setto
ri 

m
anifatturieri p

rincip
ali, in p

rim
o

 luo
g

o
 le attività m

etallurg
iche (sp

esso
 integ

ralm
ente 

b
asate su m

aterie seco
nd

e), m
a anche l’ind

ustria cartaria, d
ella lavo

razio
ne p

lastica, 
vetraria, d

ell’arred
am

ento.

Fo
nte: E

uro
stat 2

0
1

8
. I valo

ri so
m

m
ano

 le categ
o

rie A
teco

 3
8
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P

er la U
E

 e p
er U

K
 i d
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L’ind

ustria m
anifatturiera d

i riciclo

Il p
unto

 finale d
el sistem

a d
i g

estio
ne d

ei rifiuti “avviati a riciclo
” è co

stituito
 d

a 
q

uell’insiem
e d

i attività “d
al lato

 d
ella d

o
m

and
a” nelle q

uali i m
ateriali recup

erati o
 i 

p
ro

d
o

tti usati co
m

p
eto

no
 d

irettam
ente co

n il lo
ro

 eq
uivalente p

rim
ario

 o
 verg

ine. Q
ueste 

attività co
nsisto

no
 nelle attività m

anifatturiere d
el “p

rim
o

 stad
io

” d
i p

ro
d

o
tti co

ntenenti 
m

ateriali d
i riciclo, d

o
ve il “p

rim
o

 stad
io

” si riferisce alla p
rim

a tip
o

lo
g

ia d
i p

ro
d

o
tto

 
(g

eneralm
ente m

ateria p
rim

a o
 sem

ilavo
rato

) m
anifatturiero

 q
uali b

o
b

ine d
i carta, 

p
ro

filati p
lastici o

 p
annelli in leg

no
; rag

g
iunto

 q
uesto

 livello
 i p

ro
d

o
tti d

a m
ateria seco

nd
a 

p
o

sso
no

 essere co
nsid

erati eq
uivalenti ai p

ro
d

o
tti co

m
p

etito
ri in m

ateria verg
ine. 

L’ind
ustria d

el riciclo
 che q

ui co
nsid

eriam
o

 si ap
p

ro
vvig

io
na p

rincip
alm

ente d
al circuito

 
d

ei rifiuti ind
ustriali, no

n urb
ani, che so

no
 la q

uantità p
rep

o
nd

erante d
ei recup

eri d
i 

m
ateria, o

ltre alle im
p

o
rtazio

ni.

La filiera eco
no

m
ica d

el riciclo
 ind

ustriale, in Italia, ha so
ff

erto
 neg

li ultim
i anni la crisi 

d
ell’ind

ustria m
anifatturiera. La d

eb
o

lezza d
ell’ind

ustria m
anifatturiera e in p

artico
lare 

d
ell’ind

ustria d
i b

ase e m
etallurg

ica si è riflessa in m
ino

ri vo
lum

i p
ro

d
uttivi e, d

i 
co

nseg
uenza, sia in una m

ino
re o

ff
erta d

i scarti e resid
ui d

i p
ro

d
uzio

ne, sia in una m
ino

re 
d

o
m

and
a d

i m
aterie seco

nd
e. A

nco
ra nel 2

0
1

6
, p

erò, l’Italia è il seco
nd

o
 p

aese euro
p

eo, 
d

o
p

o
 la G

erm
ania, p

er q
uantità riciclate (esclusi rifiuti m

inerali) e co
n il p

iù alto
 riciclo

 
ind

ustriale p
ro

cap
ite tra i g

rand
i p

aesi euro
p

ei. In un co
ntesto

 d
i m

ino
r vo

lum
e d

i m
aterie 

riciclate, è invece rim
asto

 alto
 e co

m
p

lessivam
ente crescente l’im

p
ieg

o
 d

i m
aterie 

seco
nd

e p
o

st-co
nsum

o
 in p

artico
lare d

al flusso
 d

ei rifiuti urb
ani.

L’insiem
e d

elle m
aterie seco

nd
e im

p
ieg

ate d
all’ind

ustria italiana ha co
m

unq
ue rag

g
iunto

 
nel 2

0
1

6
 o

ltre 4
1

 m
ilio

ni d
i to

nnellate, senza co
nsid

erare altri flussi no
n q

uantificab
ili. 

Il valo
re q

ui p
resentato, infatti, è sicuram

ente ap
p

ro
ssim

ato
 p

er d
ifetto

 no
n includ

end
o

 
flussi certam

ente avviati a riciclo
 – m

a no
n q

uantificab
ili co

n rag
io

nevo
le affi

d
ab

ilità 
– relativi a resid

ui ind
ustriali (so

lventi, acid
i, b

asi), fang
hi d

i trattam
ento

 e so
p

rattutto
 

p
ro

d
uzio

ne d
i ag

g
reg

ati inerti o
 d

i m
ateriali co

m
p

o
siti p

er l’ed
ilizia e altri setto

ri.

Fig
. 3

.1
1
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(a) il valo
re d

i calco
lo

 d
ell’allum

inio
 e d

ella p
lastica d

al 2
0

1
5

 è co
struito

 co
n criteri d

iverso
 risp

etto
 ag

li anni p
reced

enti. In p
artico

lare p
er l’allum

inio
 

si co
nsid

erano
 

 d
ata la lo

ro
 rilevanza e la p

o
ssib

ilit
 d

i stim
a 

 anche i recup
eri interni b

ench
 no

n co
m

m
ercializzati si tratta p

er
 d

i recup
eri 

infra-aziend
ali, m

a no
n necessariam

ente in situ), co
sì co

m
e trad

izio
nalm

ente viene fatto
 p

er l’acciaio. P
er la p

lastica, invece, no
n si co

nsid
erano

 
i co

sid
d

etti 
recup

eri interni
 in situ

 p
erch

 le stim
e so

no
 state ritenute p

o
co

 a
d

ab
ili.  b

 La q
uantit

 includ
e anche ricicli o

p
en lo

o
p

.
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L’Italia è l’unico
 d

ei g
rand

i p
aesi euro

p
ei ad

 essere un p
revalente im

p
o

rtato
re e ad

 avere 
un d

eficit co
m

unq
ue co

ntenuto
 su tutte le frazio

ni esp
o

rtate. L’ind
ustria italiana è 

rim
asta una ind

ustria im
p

o
rtatrice netta d

i m
aterie seco

nd
e, p

er eff
etto

 d
ella d

o
m

and
a 

anco
ra so

stenuta d
a p

arte d
ell’ind

ustria sid
erurg

ica e m
etallurg

ica e d
ell’ind

ustria d
el 

leg
no, p

ur a fro
nte d

i esp
o

rtazio
ni im

p
o

rtanti d
i carta d

a m
acero

 (m
a co

m
unq

ue 
co

ntenute risp
etto

 alle q
uantità riciclate internam

ente) e d
i q

uantitativi m
ino

ri d
i 

p
lastiche (ap

p
ena il 5

%
 d

el riciclo
 interno

) e altri m
ateriali. Il tasso

 d
i riciclo

 – inteso
 in 

g
enere co

m
e il rap

p
o

rto
 tra m

aterie p
rim

e e m
aterie seco

nd
e im

p
ieg

ate nella p
ro

d
uzio

ne 
(m

a in alcuni casi tale valo
re è ap

p
ro

ssim
ato

 co
m

e rap
p

o
rto

 tra m
aterie seco

nd
e e 

p
ro

d
uzio

ne) – no
n ha sub

ito
 sig

nificative co
ntrazio

ni in nessun setto
re

8
2.

In term
ini d

i valo
re d

ella p
ro

d
uzio

ne, il setto
re d

o
m

inante, p
er p

o
co

 m
eno

 d
el 5

0
%

, è 
q

uello
 d

ella p
ro

d
uzio

ne sid
erurg

ica, seg
uito

 d
a allum

inio, p
lastica e carta. Q

uesti q
uattro

 
setto

ri, cum
ulativam

ente, rap
p

resentano
 circa l’8

0
%

 d
el valo

re co
m

p
lessivo

 
d

ell’ind
ustria d

el riciclo. In term
ini o

ccup
azio

nali, so
no

 anco
ra il setto

re sid
erurg

ico, d
ella 

p
lastica, d

ell’allum
inio

 e d
ella carta a rap

p
resentare la p

arte p
iù co

nsistente d
ell’ind

ustria 
d

el riciclo.

8
2

  In alcuni casi variazio
ni 

(so
p

rattutto
 in m

eno) d
el 

tasso
 d

i riciclo
 d

ip
end

o
no

 
d

alle m
eto

d
o

lo
g

ie d
i 

rilevazio
ni intro

d
o

tte, che 
g

eneralm
ente esclud

o
no

 i 
recup

eri d
i rifi

uti all’interno
 

d
ello

 stesso
 stab

ilim
ento

 
p

ro
d

uttivo
 (p

erché no
n 

essend
o

 co
m

m
ercializzati 

so
no

 p
o

co
 verifi

cab
ili

L’Italia è, co
n la G

erm
ania, il p

aese lead
er 

euro
p

eo
 in term

ini d
i q

uantità d
i m

aterie 
seco

nd
e riciclate nell’ind

ustria m
anifatturiera: 

in term
ini eco

no
m

ici ed
 o

ccup
azio

nali, 
q

uesta filiera (racco
lta - p

rep
arazio

ne  
al riciclo

 - riciclo
 ind

ustriale) vale 
co

m
p

lessivam
ente o

ltre 5
5

 m
iliard

i d
i euro

  
d

i fatturato
 e o

ltre 1
9

0
.0

0
0

 o
ccup

ati. 
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3
.4

.3
 

La filiera d
el b

io
 w

aste e d
ella b

io
-eco

no
m

ia 

N
ell’ultim

o
 d

ecennio
 l’elem

ento
 d

i m
ag

g
io

r no
vità nella filiera ind

ustriale d
el riciclo

 – e 
nell’o

rg
anizzazio

ne d
el sistem

a d
i g

estio
ne d

ei rifiuti, in p
artico

lare d
ei rifiuti urb

ani – è 
stato

 l’intro
d

uzio
ne d

ella racco
lta d

iff
erenziata d

ei rifiuti alim
entari e veg

etali e la lo
ro

 
valo

rizzazio
ne ind

ustriale, ag
ro

no
m

ica ed
 energ

etica. La d
rastica rid

uzio
ne d

ei rifiuti 
ind

iff
erenziati è p

assata attraverso
 l’avvio

 d
ella racco

lta d
el rifiuto

 o
rg

anico
 che ha 

g
eneralm

ente d
eterm

inato
 anche la co

nversio
ne d

elle racco
lte al sistem

a d
o

m
iciliare.

La racco
lta d

el rifiuto
 veg

etale e d
i o

rig
ine alim

entare rap
p

resenta la p
rincip

ale 
co

m
p

o
nente sia d

ella p
ro

d
uzio

ne d
i rifiuti urb

ani e d
o

m
estici che d

el lo
ro

 recup
ero. S

e a 
livello

 euro
p

eo
 la racco

lta d
i rifiuto

 o
rg

anico
 è p

ari al 1
6

%
 d

ei rifiuti urb
ani, in Italia i rifiuti 

avviati a co
m

p
o

stag
g

io
 e d

ig
estio

ne anaero
b

ica rap
p

resentano
 il 2

1
%

 d
ei rifiuti urb

ani 
trattati e il 4

2
%

 d
ei rifiuti avviati a riciclo. 

S
ul to

tale d
ei rifiuti, in E

uro
p

a so
no

 avviate a riciclo
 (via co

m
p

o
stag

g
io

 e/o
 d

ig
estio

ne 
anaero

b
ica) 6

8
 m

ilio
ni d

i to
nnellate d

i rifiuti veg
etali e anim

ali (d
elle q

uali 4
0

 m
ilio

ni circa 
d

a rifiuti urb
ani). In Italia, la g

ran p
arte d

ei rifiuti avviati a co
m

p
o

stag
g

io
 è co

stituita d
al 

flusso
 d

ei rifiuti urb
ani, m

entre in altri p
aesi so

no
 p

resenti in m
aniera p

iù co
nsistente 

flussi ag
ro

-zo
o

tecnici.

D
im

e
n

s
io

n
e

 e
c

o
n

o
m

ic
a

 e
d

 o
c

c
u

p
a

z
io

n
a

le
 d

e
ll'in

d
u

s
tria

 d
a

l ric
ic

lo
 (2

0
1

5
)

P
ro

d
u

z
io

n
e

 p
a

n
n

e
lli tru

c
io

la
ri (s

tim
a

)

M
a

n
ifa

ttu
ra

 c
a

rta
 e

 c
a

rto
n

e

M
a

n
ifa

ttu
ra

 p
n

e
u

m
a

tic
i rig

e
n

e
ra

ti

M
a

n
ifa

ttu
ra

 a
ltri p

ro
d

o
tti in

 g
o

m
m

a

L
a

v
o

ra
z

io
n

e
 m

a
te

rie
 p

la
s

tic
h

e

P
ro

d
u

z
io

n
e

 d
i v

e
tro

 c
a

v
o

P
ro

d
u

z
io

n
e

 d
i c

e
m

e
n

to

P
ro

d
u

z
io

n
e

 s
id

e
ru

rg
ic

a

P
ro

d
u

z
io

n
e

 d
i a

llu
m

in
io

P
ro

d
u

z
io

n
e

 d
i p

io
m

b
o

, z
in

c
o
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Flussi d
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A
ttualm

ente, seco
nd

o
 i d

ati C
iC

 (C
o

nso
rzio

 italiano
 co

m
p

o
stato

ri) so
no

 3
5

 m
ilio

ni g
li 

italiani che racco
lg

o
no

 sep
aratam

ente la frazio
ne um

id
a e vi so

no
 o

ltre 3
2

0
 stab

ilim
enti 

attivi, d
i cui 2

7
4

 im
p

ianti d
i co

m
p

o
stag

g
io

 (co
n una cap

acità d
i circa 5

,4
 m

ilio
ni d

i 
to

nnellate) e 5
2

 im
p

ianti integ
rati d

i d
ig

estio
ne anaero

b
ica e co

m
p

o
stag

g
io

 (co
n una 

cap
acità d

i trattam
ento

 d
i 3

,3
 m

ilio
ni d

i to
nnellate). N

eg
li im

p
ianti so

no
 eff

ettivam
ente 

trattati o
ltre 7

 m
ilio

ni d
i to

nnellate d
i rifiuti um

id
i e verd

i, p
rincip

alm
ente d

a racco
lta 

urb
ana, o

ltre a flussi m
ino

ri d
i fang

hi e resid
ui ag

ro
-zo

o
tecnici.

G
li im

p
ianti p

ro
d

uco
no

 circa 1
,9

 m
ilio

ni d
i to

nnellate d
i co

m
p

o
st che p

er l’8
0

%
 tro

va 
im

p
ieg

o
 in ag

rico
ltura e p

er il 2
0

%
 nel setto

re d
el flo

ro
vivaism

o. Il 3
3

%
 d

el co
m

p
o

st 
p

ro
d

o
tto

 è certificato
 co

m
e “C

o
m

p
o

st d
i q

ualità C
iC

”, co
n p

iù alti stand
ard

 q
ualitativi 

risp
etto

 alla no
rm

ativa.
La crescita d

ella racco
lta d

iff
erenziata d

ella frazio
ne o

rg
anica e verd

e è avvenuta 
nell’ultim

o
 d

ecennio. N
el 2

0
0

2
 la racco

lta d
iff

erenziata era d
i 1

,8
 m

ilio
ni d

i to
nnellate, nel 

2
0

0
6

 era salita a 2
,7

 m
ilio

ni d
i to

nnellate, m
a nel 2

0
1

2
 aveva g

ià rag
g

iunto
 i 4

,8
 m

ilio
ni e 

nel 2
0

1
6

 i 6
,5

 m
ilio

ni.
A

nco
ra nel 2

0
0

6
, la racco

lta d
iff

erenziata d
ella frazio

ne o
rg

anica era so
stanzialm

ente 
co

ncentrata nelle reg
io

ni settentrio
nali, co

n un recup
ero

 d
i 7

6
 kg

/ab
 annui, p

iù d
el 

d
o

p
p

io
 risp

etto
 alle reg

io
ni centrali (3

2
 kg

/ab
 annui), circa il q

uintup
lo

 risp
etto

 alle reg
io

ni 
m

erid
io

nali (1
4

 kg
/ab

 annui).
D

ieci anni d
o

p
o, i rap

p
o

rti si so
no

 fo
rtem

ente ravvicinati, co
n un recup

ero
 p

ro
cap

ite d
i 

1
2

9
 kg

/ab
 nel N

o
rd

, 1
1

1
 kg

/ab
 nel C

entro
 e 7

7
 kg

/ab
 nel S

ud
.

M
o

lto
 sig

nificativa anche l’evo
luzio

ne d
ella cap

acità d
i trattam

ento
 b

io
lo

g
ica e d

elle 
tecno

lo
g

ie. N
el 2

0
0

6
 il trattam

ento
 b

io
lo

g
ico

 era anco
ra b

asato
 p

resso
ché 

co
m

p
letam

ente sul co
m

p
o

stag
g

io
 (3

,2
 m

ilio
ni d

i to
nnellate trattate, inclusi fang

hi, 
risp

etto
 alle 9

0
.0

0
0

 to
nnellate d

ei trattam
enti d

i d
ig

estio
ne anaero

b
ica). N

el 2
0

1
6

 no
n 

so
lo

 cresce la cap
acità co

m
p

lessiva d
i trattam

ento, m
a so

p
rattutto

 evo
lvo

no
 le 

tecno
lo

g
ie e si rieq

uilib
rano

 i rap
p

o
rti tra im

p
ianti d

i co
m

p
o

stag
g

io
 (4

,1
 m

ilio
ni d

i 
to

nnellate) e im
p

ianti, p
revalentem

ente integ
rati, co

n d
ig

estio
ne anaero

b
ica e recup

ero
 

d
i b

io
g

as o
ltre che co

m
p

o
st (circa 3

 m
ilio

ni d
i to

nnellate trattate).
S

e so
tto

 il p
ro

filo
 d

ella racco
lta vi è stato

 un fo
rte recup

ero
 d

elle reg
io

ni d
el C

entro
-S

ud
, 

l’im
p

iantistica, invece, resta anco
ra p

revalentem
ente co

ncentrata nelle reg
io

ni 
settentrio

nali, sia in term
ini d

i cap
acità no

m
inale che d

i flussi eff
ettivam

ente trattati (il 
6

8
%

 d
ei trattam

enti b
io

lo
g

ici è nelle R
eg

io
ni settentrio

nali). N
elle R

eg
io

ni centrali e nelle 
R

eg
io

ni m
erid

io
nali le q

uantità trattate so
no

 anco
ra inferio

ri alla so
la racco

lta d
i frazio

ne 
um

id
a e verd

e (d
al che d

eriva sia un flusso
 d

i rifiuti verso
 le reg

io
ni settentrio

nali, sia una 
“d

issip
azio

ne” d
elle q

uantità racco
lte in altri trattam

enti, p
rincip

alm
ente nei T

M
B

).

D
istrib

uzio
ne reg

io
nale d

ell’im
p

iantistica p
er il b
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-w

aste

(racco
lta u
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 +

 ve
rd

e
)

C
o

m
p

o
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Il riciclo
 d

ella frazio
ne o

rg
anica attiva una filiera p

iù am
p

ia, sia a m
o

nte – nella racco
lta 

d
iff

erenziata d
ella frazio

ne o
rg

anica – che a valle, nella p
rep

arazio
ne d

ei co
m

p
o

stati e 
m

iscug
li o

 nella realizzazio
ne d

eg
li im

p
ianti. U

na stim
a p

arziale d
el valo

re eco
no

m
ico

 
d

ella filiera d
el b

io
-w

aste – che no
n co

nsid
era, in p

artico
lare, l’up

g
rad

ing
 e 

co
m

m
ercializzazio

ne d
ei so

tto
p

ro
d

o
tti – vale circa 1

,8
 m

iliard
i d

i euro
 d

i fatturato
 (o

ltre 
5

0
0

 m
ilio

ni co
m

e fatturato
 d

eg
li im

p
ianti e o

ltre 1
,2

 m
ilio

ni d
alla racco

lta) e o
ltre 2

1
.0

0
0

 
o

ccup
ati (d

ei q
uali o

ltre 1
6

.0
0

0
 nelle attività d

i racco
lta).

D
im

ensio
ne eco

no
m

ica p
arziale d

ella filiera b
io

-w
aste in Italia (2

0
1

6
)

R
acco

lta o
rg

an
ico

 e
 ve

rd
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C
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m
p

o
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g
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 e
 d
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 an
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b
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P
er q

uanto
 rig

uard
a invece la d

ig
estio

ne anaero
b

ica e la p
ro

d
uzio

ne d
i b

io
g

as, la q
uo

ta 
d

irettam
ente d

erivante d
a rifiuti è seco

nd
aria risp

etto
 alla p

ro
d

uzio
ne d

el co
m

p
arto

 
ag

rico
lo

 e d
el setto

re d
ella d

ep
urazio

ne. L’Italia è il q
uarto

 p
ro

d
utto

re m
o

nd
iale d

i b
io

g
as 

- d
o

p
o

 G
erm

ania, C
ina e S

tati U
niti - co

n circa 1
.9

2
0

 im
p

ianti o
p

erativi, d
i cui circa 1

.4
6

0
 

nel setto
re ag

rico
lo

 e 4
6

0
 nel setto

re rifiuti e fang
hi d

i d
ep

urazio
ne, p

er un to
tale d

i circa 
1

.4
0

0
 M

W
 elettrici installati, d

i cui p
o

co
 m

eno
 d

i 1
.0

0
0

 nel co
m

p
arto

 ag
rico

lo.

U
na fo

rte esp
ansio

ne d
el num

ero
 d

i im
p

ianti p
er la p

ro
d

uzio
ne d

i b
io

g
as si è reg

istrata 
tra il 2

0
0

8
 e il 2

0
1

2
, so

p
rattutto

 nel setto
re ag

rico
lo

 g
razie alla tariff

a incentivante.
N

el p
ro

ssim
o

 futuro, l’area d
i svilup

p
o

 p
iù im

p
o

rtante sarà q
uella d

ei b
io

carb
uranti, co

n 
l’up

g
rad

ing
 d

a b
io

g
as a b

io
m

etano. La p
ro

d
uzio

ne d
i b

io
m

etano
 incentivand

o
 la m

o
b

ilità 
so

stenib
ile, avrà un ruo

lo
 cruciale anche p

er tutta l’eco
no

m
ia circo

lare.
In p

ro
sp

ettiva il p
o

tenziale d
i svilup

p
o

 d
ella filiera b

io
g

as/b
io

m
etano

 è d
i g

rand
e im

p
atto

: 
stim

e d
el C

o
nso

rzio
 Italiano

 B
io

g
as id

entificano
 un p

o
tenziale d

i p
ro

d
uzio

ne al 2
0

3
0

 p
er 

1
0

 m
ld

 d
i m

c d
i b

io
m

etano, d
i cui 8

 d
a m

atrici ag
rico

le (b
io

m
asse d

i scarto
 d

i o
rig

ine 
ag

rico
la, zo

o
tecnica e ag

ro
ind

ustriale e co
lture d

ed
icate, d

i p
rim

o
 e seco

nd
o

 racco
lto, 

d
a circa 4

0
0

.0
0

0
 ettari) e 2

 d
a rifiuti o

rg
anici selezio

nati, fo
nti no

n b
io

g
eniche e 

g
assificazio

ne. S
i tratta d

i un vo
lum

e d
i p

ro
d

uzio
ne p

ari a circa il 1
5

%
 d

el co
nsum

o
 

attuale d
i g

as naturale in Italia.

Lo
 svilup

p
o

 ulterio
re d

el b
io

g
as e b

io
m

etano
 ha un im

p
atto

 o
vviam

ente m
o

lto
 

im
p

o
rtante in term

ini d
i “d

ecarb
o

nizzazio
ne” d

ei co
nsum

i energ
etici nazio

nali, in 
so

stituzio
ne d

ei co
m

b
ustib

ili fo
ssili, sia m

etano
 che p

ro
d

o
tti p

etro
liferi. 

Ino
ltre lo

 svilup
p

o
 d

ella filiera b
io

g
as-b

io
m

etano
 p

o
treb

b
e essere il vo

lano
 p

er lo
 

svilup
p

o
 inno

vativo
 anche nei setto

ri ind
ustriali d

elle m
acchine ag

rico
le, d

eg
li im

p
ianti d

i 
trattam

ento
 d

elle acq
ue reflue e d

ei rifiuti o
rg

anici, d
ei sistem

i d
i trattam

ento
 e trasp

o
rto

 
d

el g
as, d

ei m
o

to
ri a g

as p
er auto

veico
li, d

ella chim
ica verd

e.

La filiera d
el b

io
-w

aste è una d
elle co

m
p

o
nenti d

el p
iù am

p
io

 setto
re d

ella b
io

eco
no

m
ia. 

In una accezio
ne larg

a la b
io

eco
no

m
ia includ

e la p
ro

d
uzio

ne d
i riso

rse b
io

lo
g

iche 
rinno

vab
ili e la lo

ro
 co

nversio
ne in cib

o, m
ang

im
i, p

ro
d

o
tti a b

ase b
io

lo
g

ica e b
io

energ
ia, 

e co
m

p
rend

e i setto
ri d

ell’ag
rico

ltura, d
ella silvico

ltura, d
ella p

esca, d
ell’alim

entazio
ne e 

d
ella p

asta d
i leg

no
 e carta, no

nché p
arti d

ell’ind
ustria chim

ica, b
io

tecno
lo

g
ica ed

 
energ

etica. C
o

n q
uesta estensio

ne, la b
io

eco
no

m
ia in Italia – seco

nd
o

 il 4
° rap

p
o

rto
 sulla 

b
io

-eco
no

m
ia d

i A
sso

b
io

tec e Intesa S
anp

ao
lo

 – vale 2
6

0
 m

iliard
i d

i euro, p
iù d

ell’8
%

 d
el 

to
tale d

ella p
ro

d
uzio

ne nazio
nale (ved

i anche cap
ito

lo
 3

.5
. C

him
ica verd

e). A
ll’interno

 d
i 

q
uesto

 setto
re, che co

m
p

rend
e m

o
lte attività trad

izio
nali, em

erg
o

no
 p

erò
 anche fo

rti 
seg

ni d
i inno

vazio
ne b

asati p
ro

p
rio

 sull’utilizzo
 d

ei b
io

rifiuti co
m

e inp
ut p

er la p
ro

d
uzio

ne 
energ

etica, ind
ustriale, alim

entare e m
ang

im
istica o

 sull’im
p

ieg
o

 d
i p

ro
cessi b

asati sulle 
riso

rse b
io

lo
g

iche p
er un’ind

ustria so
stenib

ile. Le p
ro

m
ettenti inno

vazio
ni e le strateg

ie 
p

er l’uso
 circo

lare d
elle b

io
m

asse co
m

p
rend

o
no

 i b
io

carb
uranti, la stam

p
a 3

D
 co

n 
b

io
p

lastiche, le co
lture p

o
livalenti, l’uso

 m
ig

lio
re d

eg
li scarti e d

ei rifiuti alim
entari e il 

trattam
ento

 d
ei rifiuti b

io
d

eg
rad

ab
ili.

3
.4

.4
 

La filiera d
el riciclo

 nel sistem
a d

ell’eco
no

m
ia circo

lare 

L’eco
no

m
ia circo

lare è un sistem
a in cui tutte le attività, a p

artire d
all’estrazio

ne e d
alla 

p
ro

d
uzio

ne, so
no

 o
rg

anizzate in m
o

d
o

 che i rifiuti d
i q

ualcuno
 d

iventino
 riso

rse p
er 

q
ualcun altro. N

ell’eco
no

m
ia lineare (il sistem

a o
g

g
i d

o
m

inante), invece, term
inato

 il 
co

nsum
o

 term
ina anche il ciclo

 d
el p

ro
d

o
tto

 che d
iventa rifiuto, co

string
end

o
 la catena 

eco
no

m
ica a rip

rend
ere co

ntinuam
ente lo

 stesso
 schem

a: estrazio
ne, p

ro
d

uzio
ne, 

co
nsum

o, sm
altim

ento.

La gestio
ne del ciclo

 di vita dei p
ro

dotti e del ciclo
 di vita dei rifiuti so

no
 al cuo

re dell’eco
no

m
ia 

circo
lare. L’eco

no
m

ia circo
lare p

erò
 no

n rig
uard

a so
lo

 ciò
 che succed

e “a valle” d
ella 

p
ro

d
uzio

ne e d
el co

nsum
o. L’eco

no
m

ia circo
lare p

arte d
alla p

ro
g

ettazio
ne d

i un sistem
a 

p
iù effi

ciente (risp
etto

 all’uso
 d

i riso
rse) risp

etto
 a q

uello
 tip

ico
 d

ell’eco
no

m
ia lineare.

La filiera ind
ustriale d

el riciclo
 e la filiera d

el b
io

-w
aste co

stituisco
no

 d
unq

ue d
ue d

eg
li 

assi p
o

rtanti d
el co

ncetto
 d

i eco
no

m
ia circo

lare.

N
o

n esiste una d
efinizio

ne co
nd

ivisa d
i q

uali siano
 le attività eco

no
m

iche d
a rico

m
p

rend
ere 

nel co
ncetto

 d
i eco

no
m

ia circo
lare. S

ulla sco
rta d

i altri stud
i e, in p

artico
lare, rip

rend
end

o
  

le co
nclusio

ni d
ello

 stud
io

 “b
ilancio

 d
ell’eco

no
m

ia circo
lare in Italia” (ed

izio
ni A

m
b

iente, 
2

0
1

8
) co

nsid
eriam

o
 nel p

erim
etro

 d
i eco

no
m

ia circo
lare le seg

uenti attività:

• 
le azio

ni d
i p

revenzio
ne e riuso

 d
ei p

ro
d

o
tti (co

m
e d

a co
d

ice N
A

C
E

 
 

4
7

.9
9

 “vend
ita d

i p
ro

d
o

tti d
i seco

nd
a m

ano
 in neg

o
zi”)

• 
le attività d

i m
anutenzio

ne e rip
arazio

ne d
ei b

eni (co
m

e d
a co

d
ici N

ace 
 

C
 3

3
.1

, G
4

5
.2

0
 e G

.4
5

.4
, S

.9
5

.1
 e S

9
5

.2
)

• 
le azio

ni d
ella filiera d

i racco
lta d

iff
erenziata, intesa co

m
e q

uo
ta p

arte
 

d
ell’insiem

e d
elle attività d

i racco
lta (no

stra stim
a che d

isag
g

reg
a il co

d
ici 

 
N

A
C

E
 3

8
.1

 “racco
lta d

i rifiuti”)

• 
le attività ind

ustriali e co
m

m
erciali d

i p
rep

arazio
ne al riciclo

 (co
m

e 
 

d
a co

d
ici N

ace 3
8

.3
 “recup

ero
 d

i m
ateria” e co

d
ice N

ace 4
6

.7
7

 
 

“co
m

m
ercio

 all’ing
ro

sso
 d

i rifiuti e ro
ttam

i”)

• 
le attività d

i trattam
ento

 d
ei rifiuti co

m
unq

ue finalizzate al riciclo, 
 

lim
itatam

ente al trattam
ento

 b
io

lo
g

ico
 inteso

 co
m

e co
m

p
o

stag
g

io
 

 
e d

ig
estio

ne anaero
b

ica d
i rifiuti verd

i e fang
hi (stim

a d
i q

uo
ta 

 
p

arte N
ace 3

8
.2

)

• 
le attività d

el ciclo
 id

rico
 d

i fo
rnitura, trattam

ento
 e d

ep
urazio

ne 
 

d
elle acq

ue e g
estio

ne d
elle reti fo

g
narie (co

d
ici N

ace 3
6

 e 3
7

), 
 

p
er le q

uali fo
rniam

o
 una p

rim
a stim

a p
aram

etrata in funzio
ne d

el riuso
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d

elle acq
ue e d

el riciclo
 d

ei fang
hi

• 
le attività d

i servizio
 d

i no
leg

g
io

 e leasing
 lim

itatam
ente ag

li usi p
erso

nali 
 

e p
er la casa (co

d
ice N

ace 7
7

.2
)

• 
le attività m

anifatturiere b
asate sui m

ateriali d
i riciclo

 (no
stra stim

a 
 

d
ella q

uo
ta p

arte m
anifatturiera d

a riciclo
 co

nsid
erand

o
 so

lo
 i p

rincip
ali 

 
setto

ri ind
ustriali e ap

p
licato

 so
lo

 a 3
3

 m
ilio

ni d
i to

nnellate a fro
nte 

 
d

ei 5
0

 m
ilio

ni d
i to

nnellate avviate a p
rep

arazio
ne a riciclo

)

C
o

m
p

lessivam
ente q

ueste attività valg
o

no
 8

8
 m

iliard
i in term

ini d
i fatturato

 e circa 2
2

 
m

iliard
i in term

ini d
i valo

re ag
g

iunto
 e richied

o
no

 circa 5
7

5
 m

ila o
ccup

ati.
La d

im
ensio

ne d
ell’eco

no
m

ia circo
lare in Italia, in term

ini d
i valo

re ag
g

iunto, vale p
o

co
 

m
eno

 d
ell’1

,5
%

 d
el valo

re ag
g

iunto
 nazio

nale. U
n valo

re so
stanzialm

ente eq
uivalente a 

q
uello

 d
i tutto

 il setto
re energ

etico
 nazio

nale o
 d

i un setto
re ind

ustriale sto
rico

 co
m

e 
q

uello
 d

ell’ind
ustria tessile e no

n m
o

lto
 d

istante d
al valo

re ag
g

iunto
 d

ell’ag
rico

ltura.

N
ell’eco

no
m

ia circo
lare italiana p

o
co

 m
eno

 d
el 5

0
%

 d
el valo

re ag
g

iunto
 e circa il 3

5
%

 
d

eg
li o

ccup
ati è rico

nd
ucib

ile p
iù sp

ecificam
ente alla filiera d

el riciclo, m
entre la p

arte 
resid

ua è essenzialm
ente rico

nd
ucib

ile alla filiera d
ella m

anutenzio
ne e rip

arazio
ne, co

n 
q

uo
te m

ino
ri p

er ciclo
 id

rico
 e servizi.

P
er un insiem

e d
i rag

io
ni – e la fo

rte p
ro

p
ensio

ne al riciclo
 no

n è certo
 l’ultim

a – 
l’eco

no
m

ia italiana risulta in E
uro

p
a l’eco

no
m

ia p
iù p

erfo
rm

ante in m
ateria d

i p
ro

d
uttività 

d
’uso

 d
elle riso

rse m
ateriali e d

i circo
larità d

i m
ateria.

N
o

n è un risultato
 o

vvio, né vero
sim

ilm
ente p

ercep
ito. E

p
p

ure è un risultato
 che si 

co
nferm

a nel tem
p

o
 e che, p

er certi versi, si accelera. 
A

p
p

are p
iù il risultato

 d
i una fo

rtunata co
m

b
inazio

ne d
i sp

inte e necessità d
ell’eco

no
m

ia 
e d

i co
m

p
o

rtam
enti p

erso
nali, p

iutto
sto

 che l’esito
 co

nsap
evo

le d
i p

o
litiche e culture 

p
ub

b
liche e p

rivate.

L’analisi d
ei d

ati ci m
o

stra che no
n si tratta so

lo
 d

i una ered
ità sto

rica, leg
ata alla p

o
vertà 

d
i m

aterie p
rim

e e ag
li alti co

sti energ
etici. 

Fo
rti m

ig
lio

ram
enti so

no
 stati reg

istrati p
ro

p
rio

 neg
li ultim

i 1
0

-1
5

 anni, d
o

p
o

 circa un 
d

ecennio
 d

i stag
nazio

ne, ad
 esem

p
io

 so
tto

 il p
ro

filo
 d

ell’effi
cienza energ

etica. Q
ueste 

b
uo

ne p
restazio

ni no
n d

ip
end

o
no, se no

n in p
icco

la p
arte (ad

 esem
p

io
 p

er una fo
rte 

co
ntrazio

ne d
ell’attività ed

ilizia), d
alla lung

a recessio
ne. 

A
l co

ntrario. In q
uesto

 cam
p

o, co
sì co

m
e in altri – ad

 esem
p

io
 la crescita d

ell’energ
ia 

rinno
vab

ile o
 la fo

rte rip
resa d

el risp
arm

io
 ed

 effi
cienza energ

etica – p
ro

p
rio

 d
urante 

q
uesta lung

a recessio
ne so

no
 m

aturati o
 si so

no
 attivati co

m
p

o
rtam

enti, investim
enti e 

anche talune p
o

litiche p
ub

b
liche che hanno

 d
eterm

inato
 q

uesta trasfo
rm

azio
ne 

eco
lo

g
ica d

ell’eco
no

m
ia italiana.

La d
im

ensio
ne d

i q
uesta trasfo

rm
azio

ne ap
p

are anco
ra p

o
co

 co
m

p
resa d

all’o
p

inio
ne 

p
ub

b
lica, d

ai d
ecisio

n m
akers e p

erfino
 d

ag
li stessi so

g
g

etti co
invo

lti. M
a è un d

ato
 d

i 

P
er un insiem

e d
i rag

io
ni – e la fo

rte p
ro

p
en-

sio
ne al riciclo

 no
n è certo

 l’ultim
a – l’eco

no
m

ia 
italiana risulta in E

uro
p

a l’eco
no

m
ia p

iù 
p

erfo
rm

ante in m
ateria d

i p
ro

d
uttività d

’uso
 

delle riso
rse m

ateriali e di circo
larità di m

ateria. 
L’analisi d

ei d
ati ci m

o
stra che no

n si tratta 
so

lo
 d

i una ered
ità sto

rica, leg
ata alla p

o
vertà 

d
i m

aterie p
rim

e e ag
li alti co

sti energ
etici.  

L’Italia risulta il P
aese lead

er in E
uro

p
a in 

term
ini d

i d
em

aterializzazio
ne d

ell’eco
no

m
ia, 

cio
è d

i p
ro

d
uttività d

’uso
 d

elle riso
rse (kg

 d
i 

riso
rse co

nsum
ate p

er euro
 d

i P
il). P

er o
g

ni 
kg

 d
i riso

rsa co
nsum

ata, l’Italia g
enera —

 a 
p

arità d
i p

o
tere d

’acq
uisto

 —
 4

 €
 d

i P
il, co

ntro
 

una m
ed

ia euro
p

ea d
i 2

,2
4

 e valo
ri tra 2

,3
 e 

3
,6

 in tutte le altri g
rand

i eco
no

m
ie euro

p
ee.
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fatto
 che l’eco

no
m

ia e la so
cietà italiana, so

tto
 tutti i p

ro
fili p

iù im
p

o
rtanti, so

no
 usciti 

d
alla sto

rica co
nd

izio
ne d

i “seco
nd

 co
m

ers”, d
i im

itato
ri, p

er d
iventare i reali ed

 effi
caci 

p
io

nieri d
ella rico

nversio
ne circo

lare d
ell’eco

no
m

ia alm
eno

 a scala euro
p

ea.

L’Italia risulta il p
aese lead

er in E
uro

p
a in term

ini d
i d

em
aterializzazio

ne d
ell’eco

no
m

ia, 
cio

è d
i p

ro
d

uttività d
’uso

 d
elle riso

rse (kg
 d

i riso
rse co

nsum
ate p

er euro
 d

i P
il). P

er o
g

ni 
kg

 d
i riso

rsa co
nsum

ata, l’Italia g
enera – a p

arità d
i p

o
tere d

’acq
uisto

 (P
P

S
) – 4

 €
 d

i P
il, 

co
ntro

 una m
ed

ia euro
p

ea d
i 2

,2
4

 e valo
ri tra 2

,3
 e 3

,6
 in tutte le altri g

rand
i eco

no
m

ie 
euro

p
ee (valo

ri p
eg

g
io

ri caratterizzano
 le eco

no
m

ie d
ei p

aesi d
ell’E

uro
p

a o
rientale, 

anche p
er la m

ag
g

io
re rilevanza d

i alcune ind
ustrie). L’Italia ha anche il p

iù b
asso

 
co

nsum
o

 d
i m

ateria p
ro

cap
ite tra i p

aesi euro
p

ei, q
uasi d

im
ezzato

 tra il 2
0

0
0

 e il 2
0

1
4

 
(anche p

er eff
etto

 d
ella recessio

ne). P
ur essend

o
 un p

aese co
n livelli d

i effi
cienza g

ià 
sup

erio
ri alla m

ed
ia euro

p
ea nel 2

0
0

0
, l’Italia è anche il p

aese euro
p

eo
 che ha 

co
no

sciuto
 tra il 2

0
0

0
 e il 2

0
1

6
 il m

ag
g

io
r m

ig
lio

ram
ento

 d
ell’effi

cienza d
’uso

 d
elle 

riso
rse (+

2
8

1
%

, sem
p

re in P
p

s).

L’Italia è anche lead
er euro

p
eo

 (sub
ito

 d
ietro

 l’O
land

a, in q
uesto

 caso
) in term

ini d
i “tasso

 
d

i circo
larità d

ell’eco
no

m
ia”, m

isurato
 co

m
e tasso

 d
i utilizzo

 d
i m

ateria seco
nd

a risp
etto

 
alla m

ateria p
rim

a. C
o

n il 1
8

,5
%

 d
i m

ateria seco
nd

a sui co
nsum

i to
tali d

i m
ateria (che 

includ
o

no, lo
 rico

rd
iam

o, anche b
io

m
assa e m

ateriali energ
etici), l’Italia ha una 

p
restazio

ne larg
am

ente sup
erio

re alla m
ed

ia euro
p

ea e a q
uella d

i tutti g
li altri g

rand
i 

p
aesi euro

p
ei in p

artico
lare. 

È
 interessante q

ui o
sservare che tra il 2

0
1

0
 e il 2

0
1

4
 il tasso

 d
i circo

larità d
ell’eco

no
m

ia 
italiana è aum

entato
 in m

aniera m
o

lto
 co

nsistente, in p
arte p

er l’ulterio
re rid

uzio
ne d

ei 
co

nsum
i d

i m
ateria co

nnessi alla p
ro

d
uzio

ne ed
ilizia, in p

arte p
er l’increm

ento
 d

el tasso
 

d
i riciclo

 in alcuni p
ro

cessi ind
ustriali e la rid

uzio
ne d

el co
nsum

o
 d

i m
ateria p

er la 
p

ro
d

uzio
ne d

i energ
ia.

N
ello

 sp
ecifico

 d
ella p

ro
d

uzio
ne ind

ustriale, il tasso
 d

i circo
larità d

ell’eco
no

m
ia italiana è 

m
o

lto
 elevato, b

en sup
erio

re al 5
0

%
.
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 d
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L’Italia all’ap
p

untam
ento

 d
elle nuo

ve d
irettive 

 
sui rifiuti p

er il p
acchetto

 d
ell’eco

no
m

ia circo
lare 

Il 3
0

 m
ag

g
io

 2
0

1
8

 si è finalm
ente co

ncluso
 il lung

o
 iter d

i revisio
ne d

elle d
irettive 

euro
p

ee sui rifiuti nell’am
b

ito
 d

el co
sid

d
etto

 p
acchetto

 d
i m

isure p
er l’eco

no
m

ia 
circo

lare. G
li esiti d

ella lung
a co

ntrattazio
ne risento

no
 ind

ub
b

iam
ente d

elle fo
rti 

d
iff

o
rm

ità nelle co
nd

izio
ni d

i p
artenza tra i vari p

aesi m
em

b
ri d

ella U
e, m

a ap
ro

no
 g

rand
i 

o
p

p
o

rtunità d
i inno

vazio
ne nelle leg

islazio
ni e nelle p

o
litiche d

ei vari stati m
em

b
ri.

L’Italia va all’ap
p

untam
ento

 co
n la nuo

va d
irettiva euro

p
ea sui rifiuti in una p

o
sizio

ne 
finalm

ente d
i eccellenza. C

erto, l’Italia è anche il p
aese d

elle eco
m

afie e d
ei rifiuti 

ab
b

and
o

nati o
 d

elle g
rand

i città co
strette a p

eno
se esp

o
rtazio

ni. M
a no

n è so
lo

 q
uesto. 

È
 anche una reale p

o
tenza nel setto

re d
el riciclo, co

n reg
io

ni asso
lutam

ente 
all’avang

uard
ia in E

uro
p

a.
Tutti g

li o
b

b
iettivi fissati d

alla d
irettiva al 2

0
2

5
 o

 so
no

 g
ià stati rag

g
iunti (co

m
e p

er il 
riciclo

 to
tale d

eg
li im

b
allag

g
i e i relativi m

ateriali, ad
 eccezio

ne d
ella p

lastica) o
 so

no
 

p
ro

ssim
i ad

 essere rag
g

iunti (co
m

e l’o
b

b
iettivo

 d
i riciclo

 d
ei rifiuti urb

ani). V
arie reg

io
ni 

italiane hanno
 g

ià o
b

iettivi d
i racco

lta d
iff

erenziata e d
i avvio

 a riciclo
 d

i m
ateria sup

erio
ri 

– o
 tem

p
o

ralm
ente anticip

ati – risp
etto

 ag
li o

b
iettivi d

ella D
irettiva.

A
nco

ra in ritard
o

 – m
a facilm

ente sup
erab

ile – è il risp
etto

 d
ell’o

b
b

iettivo
 d

i estend
ere la 

racco
lta d

ella frazio
ne o

rg
anica e d

ei rifiuti tessili (o
b

b
lig

ato
rie risp

ettivam
ente d

al 2
0

2
3

 
e d

al 2
0

2
5

).
P

iù co
m

p
lesso

 l’o
b

b
iettivo

 d
i rid

urre al 1
0

%
 lo

 sm
altim

ento
 in d

iscarica. C
o

n l’eff
ettiva 

im
p

lem
entazio

ne d
ella racco

lta d
iff

erenziata finalizzata al riciclo
 e l’up

g
rad

e d
ella p

ur 
esistente (m

a sp
esso

 ineffi
cace) im

p
iantistica d

i trattam
ento

 m
eccanico

-b
io

lo
g

ico, 
l’Italia sareb

b
e g

ià nelle co
nd

izio
ni d

i o
ttem

p
erare all’o

b
b

iettivo, senza necessità d
i 

rico
rrere ad

 ulterio
ri im

p
ianti d

i incenerim
ento

 o
 recup

ero
 energ

etico.
La d

irettiva ap
re ino

ltre m
o

lte p
o

ssib
ilità d

i ulterio
ri interventi a livello

 nazio
nale p

er 
l’intro

d
uzio

ne d
i nuo

vi schem
i d

i resp
o

nsab
ilità estesa (in alcuni p

aesi euro
p

ei esisto
no

 
anche p

er la carta g
rafica, i rifiuti tessili, i rifiuti d

i arred
am

ento
 e i m

aterassi) o
 

l’intro
d

uzio
ne d

i o
b

b
iettivi d

i riuso
 e riutilizzo

 o
 d

i rid
uzio

ne d
eg

li sp
rechi (in p

artico
lare 

l’attenzio
ne è p

o
sta sug

li sp
rechi alim

entari e nella catena d
el Fo

o
d

).
In altri term

ini, l’Italia è uno
 d

ei p
o

chi P
aesi E

uro
p

ei che rag
g

iung
erà g

li o
b

iettivi d
i riciclo

 
2

0
2

0
, co

m
e attestato

 d
alla R

elazio
ne d

ella C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea sullo
 stato

 d
i 

im
p

lem
entazio

ne d
elle D

irettive in q
uestio

ne
8

3.

8
3

  http
s

//ec.euro
p

a.eu/info
/

new
s/co

m
m

issio
n-review

s-
im

p
lem

entatio
n-eu-w

aste
-

rules-p
ro

p
o

ses-actio
ns-

help
-1

4
-m

em
b

er-states-
m

eet-recycling
-targ

ets-
2

0
1

8
-sep

-2
4

en

 il valo
re includ

e anche rifi
uti stab

ilizzati e trattati 

Lo
 status attuale d

ell’Italia risp
etto

 ag
li o

b
iettivi d

elle nuo
ve d

irettive sui rifiuti
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Il co
ntrib

uto
 d

el riciclo
 alla rid

uzio
ne d

el riscald
am

ento
 

 
g

lo
b

ale e ai co
nsum

i energ
etici

L’altro
 fo

nd
am

entale eff
etto

 am
b

ientale d
el riciclo

 (e d
ell’eco

no
m

ia circo
lare), o

ltre alla 
rid

uzio
ne d

ella q
uantità d

i m
ateria p

relevata d
all’am

b
iente, è la rid

uzio
ne d

elle em
issio

ni.
S

ia p
ure co

n im
p

o
rtanza variab

ile – e co
n q

ualche lim
itata eccezio

ne su alcuni p
aram

etri 
– il riciclo

 co
m

p
o

rta una rid
uzio

ne d
ell’insiem

e d
ei co

nsum
i energ

etici, d
ei co

nsum
i id

rici, 
d

elle em
issio

ni atm
o

sferiche e d
elle em

issio
ni id

riche.
Il riciclo

 rap
p

re
se

n
ta – co

m
e

 o
rm

ai un
a in

e
q

uivo
ca e

 co
stan

te
 le

tte
ratura co

n
fe

rm
a – la 

fo
rm

a am
b

ie
n

talm
e

n
te

 p
iù van

tag
g

io
sa (a p

arte
 la p

re
ve

n
zio

n
e) d

i g
e

stio
n

e
 d

e
i rifiuti. L

a 
p

ro
g

re
ssiva d

e
-carb

o
n

izzazio
n

e
 d

e
l se

tto
re

 e
n

e
rg

e
tico

 e
 la cre

sce
n

te
 p

e
n

e
trazio

n
e 

d
e

lle
 fo

n
ti rin

n
o

vab
ili re

n
d

e
 o

rm
ai, p

e
rsin

o
 p

e
r i m

ate
riali b

io
g

e
n

ici, n
o

n
 p

iù co
m

p
e

titivo
 

n
e

an
ch

e
 un

 e
ffi

cie
n

te
 re

cup
e

ro
 e

n
e

rg
e

tico, co
n

 p
o

ch
e

 e
 rare

 e
cce

zio
n

i le
g

ate
 ad

 e
le

vati 
re

n
d

im
e

n
ti e

 in
te

g
razio

n
i in

 re
ti d

i te
le

riscald
am

e
n

to. Il re
cup

e
ro

 e
n

e
rg

e
tico

 è
 un

a 
alte

rn
ativa allo

 sm
altim

e
n

to
 fin

ale
 in

 d
iscarica – so

p
rattutto

 n
e

lle
 are

e
 p

iù d
e

n
se, 

lad
d

o
ve

 vi so
n

o
 p

ro
b

le
m

i d
i re

p
e

rim
e

n
to

 d
i te

rre
n

i –, m
a n

o
n

 è
 am

b
ie

n
talm

e
n

te
 un

a 
alte

rn
ativa al riciclo. 

V
i so

no
 anco

ra aree nelle q
uali la fattib

ilità d
i m

ercato
 e la so

stenib
ilità eco

no
m

ica d
el 

riciclo
 p

o
sso

no
 essere p

o
co

 co
m

p
etitive o

 incerte, m
antenend

o
 una attrattiva al 

recup
ero

 energ
etico, m

a so
tto

 il p
ro

filo
 am

b
ientale in senso

 stretto
 ciò

 è o
rm

ai vero
 so

lo
 

p
er m

arg
inali nicchie d

i p
ro

d
o

tto.
Tra i b

enefici p
iù evid

enti e co
nsistenti d

el riciclo
 vi so

no
 q

uelli energ
etici e q

uelli relativi 
alle em

issio
ni clim

alteranti, o
ltre a q

uelli d
irettam

ente co
nnessi co

n il risp
arm

io
 d

i 
m

aterie p
rim

e.
C

o
m

e è no
to, tali calco

li so
no

 variab
ili in funzio

ne sia d
i assunzio

ni m
eto

d
o

lo
g

iche, che d
i 

sp
ecifici p

erim
etri d

i ind
ag

ini, d
i lo

calizzazio
ne g

eo
g

rafica, d
i livelli tecno

lo
g

ici 
co

nsid
erati e altro

 anco
ra. 

A
nche se l’im

p
ieg

o
 d

elle m
eto

d
o

lo
g

ie co
nsid

erate p
iù id

o
nee a uno

 sp
ecifico

 utilizzo
 

d
eve essere inco

rag
g

iato, al tem
p

o
 stesso, p

er m
o

lti altri usi m
eno

 raffi
nati o

 
p

rincip
alm

ente co
m

unicativi ap
p

are o
p

p
o

rtuno
 favo

rire l’utilizzo
 d

i sem
p

lici, m
a affi

d
ab

ili, 
fatto

ri d
i calco

lo
 o

m
o

g
enei. 

In
 q

ue
sto

 caso
 p

e
rtan

to
 si è

 sce
lto

 d
i im

p
ie

g
are

 i m
e

d
e

sim
i fatto

ri d
i calco

lo
 utilizzati 

p
e

r il TO
O

L LC
C

 d
i C

o
n

ai (C
o

n
ai-Fie

sch
i, 2

0
1

7
) in

te
g

rati d
a altre

 fo
n

ti d
e

i d
ati p

e
r i 

m
ate

riali m
in

o
ri (p

rin
cip

alm
e

n
te

 U
s. E

p
a 2

0
1

7
). Q

ue
sto

 ci co
n

se
n

te
 un

a q
uan

tificazio
n

e 
p

rud
e

n
ziale

 d
e

i b
e

n
e

fici (p
rud

e
n

ziale
 p

e
rch

é
 b

asata su un
a m

e
to

d
o

lo
g

ia ch
e

 n
o

n 
attrib

uisce
 alle

 riso
rse

 b
io

g
e

n
ich

e
 il b

e
n

e
ficio

 d
e

rivan
te

 d
alla p

ro
d

uzio
n

e
 d

i riso
rse 

fo
re

stali d
e

stin
ab

ili ad
 im

p
ie

g
h

i e
n

e
rg

e
tici in

 so
stituzio

n
e

 d
e

l m
ix e

n
e

rg
e

tico
 e

siste
n

te). 
Q

ue
sta stim

a in
o

ltre
 è

 stata fatta – p
e

r d
isp

o
n

ib
ilità e

 affi
d

ab
ilità d

e
i d

ati – su un
 to

tale
 d

i 
circa 3

9
 m

ilio
n

i d
i to

n
n

e
llate

 d
i m

ate
rie

 se
co

n
d

e
 re

im
p

ie
g

ate
 n

e
lla p

ro
d

uzio
n

e 
m

an
ifatturie

ra o
 d

e
stin

ate
 a co

m
p

o
stag

g
io, a fro

n
te

 d
e

g
li o

ltre
 5

0
 m

ilio
n

i d
i to

n
n

e
llate 

re
im

p
ie

g
ate

 p
ro

d
uttivam

e
n
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an
ie
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n
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ilan
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n
e
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e
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clim
alte

ran
te.
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o
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p
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ssivam

e
n
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n
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 d
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ria se
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ll’e
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n

o
m

ia italian
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m
p
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rta 

un
 b

e
n

e
ficio
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 p
o

te
n
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 – p

ari a 2
1

 m
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n
i d

i to
n

n
e

llate
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uivale

n
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p
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8
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n
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i to
n
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 d
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O
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q
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n
ti risp

e
ttivam

e
n

te 
al 1

2
,5
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 d

e
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m

an
d
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te

rn
a d

i e
n

e
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 al 1

4
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%
 d

e
lle

 e
m
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n

i
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e
n

e
fici m
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g
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e
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 d
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n
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e
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e
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e

tallurg
ich

e. In 
p

artico
lare, acciaio

 e
 allum

in
io
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rm

ai q
uasi in

te
g

ralm
e

n
te

 b
asati su ro

ttam
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d
e

te
rm

in
an

o
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e
ttivam

e
n

te
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8
%
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3
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 d
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o
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m
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n
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0

%
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1

4
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%
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i d
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n
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e
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 m
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etale e d
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ine 
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entare rap

p
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rincip
ale 
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m

p
o

nente sia d
ella p

ro
d

uzio
ne d

i rifiuti 
urb

ani e d
o

m
estici che d

el lo
ro

 recup
ero.  

S
e a livello

 euro
p

eo
 la racco

lta d
i rifiuto

 
o

rganico
 è p

ari al 1
6

%
 dei rifiuti urb

ani, in Italia  
i rifiuti avviati a co

m
p

o
stag

g
io

 e d
ig

estio
ne 

anaero
b

ica rap
p

resentano
 il 2

1
%

 d
ei  

rifiuti urb
ani trattati e il 4

2
%

 d
ei rifiuti avviati  

a riciclo.
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 d
ei setto
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no
m

ia, co
n g

rand
i 

p
o

tenzialità d
i crescita: so

lo
 nell’U

nio
ne E

uro
p

ea g
enera un fatturato

 d
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m
iliard

i d
i euro

 e d
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ltre 1
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ni d
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ne
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4. U

n’eco
no

m
ia – co

sì la d
efinisce 

la C
o

m
m

issio
ne E

uro
p

ea – che usa le riso
rse b

io
lo

g
iche rinno

vab
ili (p

ro
venienti d

alla 
terra e d

al m
are) o

 i rifiuti co
m

e inp
ut p

er la p
ro

d
uzio

ne ind
ustriale, alim

entare e 
m

ang
im

istica, energ
etica
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5. Le riso

rse d
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no
m

ia o
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ro
no
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g

i cruciali: 
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no
 p

o
tenzialm

ente no
n esaurib

ili, in g
enere inq

uinano
 m

o
lto

 m
eno

 d
ei lo

ro
 o

m
o

lo
g

hi 
fo

ssili – si stim
a che l’ap

p
ro

d
o

 ad
 una eco

no
m

ia b
io

-b
ased

 p
o

ssa p
o

rtare ad
 una 

rid
uzio

ne m
ed

ia d
i g

as serra fino
 al 5

0
%

8
6 – infine, si tratta sp

esso
 d

i m
aterie p

rim
e 

p
ro

d
ucib

ili lo
calm

ente, che no
n hanno

 b
iso

g
no

 d
i lung

hi trasp
o

rti (p
er cui si co

nsum
a 

m
eno

 energ
ia e si em

etto
no

 m
eno

 g
as serra) e che p

o
sso

no
 q

uind
i g

arantire m
ag

g
io

re 
auto

no
m

ia eco
no

m
ica ai territo

ri, rid
ucend

o
 le im

p
o

rtazio
ni. 

La b
io

eco
no

m
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ente d
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end
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n la chim
ica 

verd
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uella che utilizza m
aterie p

rim
e rinno

vab
ili d

i o
rig

ine ag
rico

la p
er realizzare una 

nuo
va g

enerazio
ne d

i p
ro

d
o

tti e co
m

p
o

sti chim
ici a b
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 im

p
atto

 p
er l’am

b
iente e p

er la 
salute; e che rap

p
resenta una g

rand
e sfid

a eco
lo

g
ica e una g

rand
e o

ccasio
ne d

i rilancio
 

eco
no
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ico

 p
er l’Italia e p

er tutto
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ntinente. P
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o

 d
alla p

etro
lchim

ica a 
p

ro
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d

uttivi p
iù so
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no

 d
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aterie p
rim

e rinno
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ella 
chim

ica sta rid
iseg
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o
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m
b
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b
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p

i d
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 d
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 d
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m
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ltre, sem
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ne d
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p
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8
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o
 co

m
e, 
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ni risultati rag
g

iunti e il crescente interesse risco
ntrato

 verso
 la 

b
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no

m
ia, sia necessaria un’ulterio

re m
o

b
ilitazio

ne d
i investim
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o
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ne d
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d
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i 

m
o
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g
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ne d
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o
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 verso
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p
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ne d
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o
d
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 d
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m
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ia è stata 
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g
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reved
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ne d
i una 

p
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m
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0
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p
o

rtare sul m
ercato

 i p
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d
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 d
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o
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p
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o
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p
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 d
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S
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G
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p
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m
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ciente e so
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elle riso
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m
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m
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o
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b
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m
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o
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b
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d
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m
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i o

b
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a italiano
 d
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ira a chiud
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e verg
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b
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0

3
5

 d
o
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 d
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reved
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g
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0
2
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0
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0
3

0
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3
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 p

reved
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b
b
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no

m
ia è uno

 d
ei setto

ri p
iù vitali  

e inno
vativi d

ell’eco
no

m
ia, co

n g
rand

i 
p

o
tenzialità d

i crescita: so
lo

 nell’U
nio

ne 
E

uro
p

ea g
enera un fatturato

 d
i circa 2

.2
0

0
 

m
iliard

i d
i euro

 e d
à lavo

ro
 a o

ltre 1
8

 m
ilio

ni  
d

i p
erso

ne.



2
7
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O
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0

1
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co
m

p
o

stab
ilità p

er p
iatti e b

icchieri m
o

no
uso

 a p
artire d

al 1
° g

ennaio
 2

0
2

0
. A

nche altri 
P

aesi d
ell’U

E
 hanno

 g
ià p

revisto
 m

isure m
irate a p

ro
m

uo
vere la d

iff
usio

ne d
i sacchetti 

b
io

d
eg

rad
ab

ili e co
m

p
o

stab
ili: so

no
 il B

elg
io, la B

ulg
aria, la G

recia e la S
p

ag
na. 

Il d
ib

attito
 sug

li sho
p

p
er che si è svilup

p
ato

 a livello
 euro

p
eo

 ha aiutato
 a far crescere la 

co
nsap

evo
lezza sul le o

p
p

o
rtunità che i p

ro
d

o
tti in b

io
p

lastica p
o

sso
no

 o
ff

rire anche in 
relazio

ne al rifiuto
 o

rg
anico

 (il cui recup
ero

 è p
revisto

 d
al p

acchetto
 euro

p
eo

 sull’eco
no

m
ia 

circo
lare), e hanno

 p
o

rtato
 so

tto
 i rifletto

ri le so
luzio

ni virtuo
se ap

p
licate d

a alcuni S
tati 

m
em

b
ri. G

li sho
p

p
er in b

io
p

lastiche b
io

d
eg

rad
ab

ili e co
m

p
o

stab
ili, infatti, p

o
tend

o
 

essere sm
altiti insiem

e al rifiuto
 o

rg
anico, o

ff
ro

no
 una g

estio
ne d

ei rifiuti p
iù sem

p
lice ed

 
effi

ciente. N
elle d

iverse esp
erienze svilup

p
ate in E

uro
p

a e nel m
o

nd
o, le b

io
p

lastiche si 
stanno

 d
im

o
strand

o
 un so

luzio
ne p

er le ap
p

licazio
ni a co

ntatto
 co

n m
ateria o

rg
anica, d

ai 
sacchetti p

er la racco
lta d

el rifiuto
 o

rg
anico, alle sto

vig
lie m

o
no

uso, fino
 alle cap

sule p
er 

il caff
è: nel fine vita q

uesti p
ro

d
o

tti p
o

sso
no

 essere trasfo
rm

ati in co
m

p
o

st, am
m

end
ante 

p
er restituire nutrim

ento
 e fertilità ai suo

li. U
n altro

 cam
p

o
 d

i ap
p

licazio
ne d

elle 
b

io
p

lastiche b
io

d
eg

rad
ab

ili è q
uello

 leg
ato

 a p
ro

d
o

tti ad
 elevato

 rischio
 d

i d
isp

ersio
ne 

nell’am
b

iente, co
m

e ad
 esem

p
io

 i teli d
i p

acciam
atura ag

rico
li, che se realizzati co

n 
b

io
p

lastiche (certificate p
er la b

io
d

eg
rad

azio
ne in suo

lo
) p

o
sso

no
 essere lasciati sul 

terreno
 al term

ine d
el lo

ro
 utilizzo, d

im
inuend

o
 inq

uinam
ento

 e co
sti d

i rim
o

zio
ne. 

Tenend
o

 co
nto

 che i p
ro

d
o

tti hanno
 b

iso
g

no
 d

i catene lung
he d

i p
ro

d
uzio

ne, q
uesto

 tip
o

 
d

i eco
no

m
ia p

o
treb

b
e d

are eff
etti im

p
o

rtanti anche in relazio
ne all’integ

razio
ne co

n il 
co

m
p

arto
 ag

rico
lo

 e co
n i sistem

i d
i trattam

ento
 d

el rifiuto
 o

rg
anico

 a livello
 lo

cale.

A
ltro

 setto
re d

ella chim
ica verd

e è q
uello

 d
ei b

io
lub

rifi
canti. Il p

o
tenziale d

ei 
b

io
lub

rificanti rinno
vab

ili e b
io

d
eg

rad
ab

ili è d
avvero

 eno
rm

e e il b
eneficio

 am
b

ientale e 
d

i eco
no

m
ia d

iff
usa altrettanto

 rilevante. In caso
 d

i sversam
ento

 accid
entale 

nell’am
b

iente, essi b
io

d
eg

rad
ano

 in p
o

chi g
io

rni, senza g
enerare im

p
atti neg

ativi sulla 
fertilità d

ei suo
li e senza accum

ulare to
ssicità nelle fald

e acq
uifere. Il m

ercato
 g

lo
b

ale d
ei 

b
io

lub
rificanti ha g

ià sup
erato

 i 2
 m

iliard
i (2

0
1

5
) ed

 è p
revista una crescita sig

nificativa 
nel p

erio
d

o
 fino

 al 2
0

2
4

, g
razie alla crescente d

o
m

and
a nel setto

re d
ei trasp

o
rti e d

el 
m

anifatturiero
1

0
3. U

n ruo
lo

 centrale nell’esp
ansio

ne d
el m

ercato
 viene svo

lto
 d

allo
 

svilup
p

o
 d

i q
uad

ri no
rm

ativi a so
steg

no
 d

ei b
io

lub
rificanti, co

m
e è avvenuto

 neg
li U

S
A

. 1
0

4 
L’U

E
 ha iniziato

 a m
uo

versi in q
uesta d

irezio
ne co

n la D
ecisio

ne d
ella C

o
m

m
issio

ne
1

0
5 

che ha stab
ilito

 i criteri eco
lo

g
ici p

er l’asseg
nazio

ne d
el m

archio
 d

i q
ualità eco

lo
g

ica 
d

ell’U
nio

ne euro
p

ea (E
co

lab
el U

E
) ai lub

rificanti. In E
uro

p
a i b

io
lub

rificanti rap
p

resentano
 

m
eno

 d
el 5

%
 d

el to
tale d

ei lub
rificanti: i lo

ro
 im

p
ieg

o
 è co

ncentrato
 nei p

aesi d
i ling

ua 
ted

esca e nel no
rd

 E
uro

p
a. S

o
no

 utilizzati in m
o

lte ap
p

licazio
ni ind

ustriali (ind
ustria tessile, 

co
nciaria, cartaria, m

etallurg
ica, estrattiva e d

i escavazio
ne, ag

ro
alim

entare, 
farm

aceutica e in ag
rico

ltura) co
m

e alternativa eco
co

m
p

atib
ile ai lub

rificanti d
erivati d

al 
p

etro
lio, g

ene-ralm
ente senza richied

ere p
artico

lari m
o

d
ifiche d

i p
ro

cesso
 o

 d
i im

p
ianto. 

A
 fro

nte d
ella rid

uzio
ne d

elle raffi
nerie in E

uro
p

a, lo
 svilup

p
o

 d
i q

uesti p
ro

d
o

tti, co
n una 

filiera m
o

lto
 p

iù lung
a d

i q
uella d

ei lub
rificanti m

inerali e co
n fo

rti integ
razio

ni co
n il 

m
o

nd
o

 ag
rico

lo
 e d

ell’ag
ro

ind
ustria, sta co

ntrib
uend

o
 in m

o
d

o
 sig

nificativo
 a svilup

p
are 

un co
m

p
arto

 ind
ustriale im

p
o

rtante. O
ltre ai b

enefici am
b

ientali d
el p

ro
d

o
tto

 (co
m

e la 
rid

uzio
ne d

ei co
sti d

elle em
erg

enze am
b

ientali causate d
ag

li sversam
enti), anche la 

p
ro

d
uzio

ne ha d
ei g

rand
i vantag

g
i: sp

esso
 veng

o
no

 o
ttenuti in im

p
ianti p

etro
lchim

ici 
d

ism
essi, co

n un p
o

sitivo
 eff

etto
 d

i reind
ustrializzazio

ne e d
i inno

vazio
ne nelle aree lo

cali. 

B
io

p
lastiche, b

io
lub

rificanti, m
a anche b

io
erb

icid
i. L’uso

 d
i q

uesti p
ro

d
o

tti in so
stituzio

ne 
d

ei p
esticid

i trad
izio

nali co
nsente d

i co
niug

are vantag
g

i p
restazio

nali co
n b

enefici 
am

b
ientali, in q

uanto
 i b

io
erb

icid
i so

no
 svilup

p
ati p

er d
eg

rad
are nel terreno

 senza 
lasciare resid

ui nelle p
iante e nell’acq

ua e senza rap
p

resentare un rischio
 p

er la fauna 
selvatica. La d

o
m

and
a g

lo
b

ale d
ei b

io
erb

icid
i sta crescend

o
 a un ritm

o
 sig

nificativo
 

g
razie ad

 una crescente d
o

m
and

a: il m
ercato

 m
o

nd
iale è stato

 valutato
 in 6

9
8

,7
 m

ilio
ni 

d
i d

o
llari nel 2

0
1

5
 e si p

reved
e che cresca d

el 1
4

,5
%

 p
er rag

g
iung

ere 1
5

7
3

,7
 m

ilio
ni d

i 
d

o
llari entro

 il 2
0

2
1

. 1
0

6 

A
 livello

 leg
islativo

 l’U
nio

ne E
uro

p
ea ha p

ro
m

o
sso

1
0

7 l’istituzio
ne d

i un “q
uad

ro
 p

er 
l’azio

ne co
m

unitaria ai fini d
ell’utilizzo

 so
stenib

ile d
ei p

esticid
i”, p

reved
end

o
 la d

efinizio
ne 

d
i P

iani d
i A

zio
ne N

azio
nali (PA

N
) p

er stab
ilire g

li o
b

iettivi, le m
isure, i tem

p
i e g

li 
ind

icato
ri p

er la rid
uzio

ne d
ei rischi e d

eg
li im

p
atti d

erivanti d
all’utilizzo

 d
ei p

ro
d

o
tti 

fito
sanitari. In Italia è stato

 ad
o

ttato
 un P

iano
 d

i A
zio

ne
1

0
8 (nel 2

0
1

4
) che p

ro
m

uo
ve l’utilizzo

 
d

i p
ro

d
o

tti fito
sanitari m

ag
g

io
rm

ente so
stenib

ili in aree ag
rico

le, urb
ane e naturali.

A
ltro

 cam
p

o
 d

i ap
p

licazio
ne d

ella b
io

eco
no

m
ia che, o

ltre alle p
ro

sp
ettive eco

no
m

iche e 
o

ccup
azio

nali, d
à un im

p
o

rtantissim
o

 co
ntrib

uto
 p

er la riso
luzio

ne d
i p

ro
b

lem
i 

am
b

ientali è q
uello

 d
ei b

io
co

sm
etici: co

sm
etici realizzati co

n ing
red

ienti b
io

d
eg

rad
ab

ili, 
che co

nsento
no

 d
i evitare la co

ntam
inazio

ne d
ei fang

hi d
i d

ep
urazio

ne e la d
isp

ersio
ne 

in m
are d

i m
icro

p
lastiche. I co

sm
etici rap

p
resentano

 infatti, p
er il lo

ro
 uso

 freq
uente e su 

larg
a scala, una fo

nte d
i inq

uinam
ento

 m
arino

 m
o

lto
 rilevante: si stim

a infatti che fino
 a 

2
4

 to
nnellate d

i m
icro

p
lastica d

erivata d
all’uso

 d
i co

sm
etici si riversi o

g
ni g

io
rno

 nei m
ari 

euro
p

ei, p
er un to

tale d
i 8

6
0

0
 to

nnellate l’anno
1

0
. N

el 2
0

1
7

, facend
o

 seg
uito

 all’ap
p

ello
 

#
Faid

afiltro
 lanciato

 d
a sette asso

ciazio
ni am

b
ientaliste (M

arevivo
, Leg

am
b

ien
te

, 
G

reenp
eace

, L
av, Lip

u
, M

ed
S

harks e W
w

f) il P
arlam

ento
 italiano

 ha ad
o

ttato
 nuo

ve 
m

isure che p
reved

o
no

 il d
ivieto

 d
i co

m
m

ercializzazio
ne d

i p
ro

d
o

tti co
sm

etici d
a 

risciacq
uo

 ad
 azio

ne esfo
liante o

 d
eterg

ente co
ntenenti m

icro
p

lastiche a p
artire d

al 1
° 

g
ennaio

 2
0

2
0

: un altro
 p

rim
ato

 no
rm

ativo
 d

el no
stro

 P
aese. A

 livello
 U

E
 la C

o
m

m
issio

ne 
ha d

ato
 via recentem

ente ad
 una co

nsultazio
ne co

n g
li stakeho

ld
er, co

n l’o
b

iettivo
 d

i 
racco

g
liere info

rm
azio

ni ai fini d
i una reg

o
lam

entazio
ne d

ell’utilizzo
 d

elle m
icro

p
lastiche 

nei co
sm

etici e in altri setto
ri. 

Il p
rim

ato
 italian

o
 

M
a l’Italia ha tutte le caratteristiche p

er essere co
nsid

erata un’eccellenza a livello
 m

o
nd

iale 
so

p
rattutto

 p
er q

uanto
 rig

uard
a la ricerca e l’inno

vazio
ne nel cam

p
o

 d
ella chim

ica verd
e e 

so
stenib

ile. C
o

m
e certificato

 d
all’ultim

o
 rap

p
o

rto
 curato

 d
a B

B
I-J

u (B
io

-b
ased

 ind
ustry 

1
0

3
  G

rand
 

iew
 R

esearch, 
2

0
1

6
, 

io
lub

ricants 
arket 

A
nalysis, S

eg
m

ent Fo
recasts 

o
 2

0
2

4

1
0

4
  

essel G
eneral P

erm
it 

(V
G

P
) e S

m
all Vessel G

eneral 
P

erm
it (S

V
G

P
)

1
0

5
  n. 2

0
1

1
/3

8
1

/

1
0

6
  

arkets and
 

arkets, 
2

0
1

6
, 

io
herb

icid
es 

arket 
- G

lo
b

al Trend
s &

 Fo
recast to

 
2

0
2

1

1
0

7
  D

irettiva 2
0

0
/1

2
8

/

1
0

8
  

inistero
 d

elle P
o

litiche 
A

g
rico

le A
lim

entari e 
Fo

restali M
inistero

 
d

ell’A
m

b
iente e d

ella Tutela 
d

el Territo
rio

 e d
el M

are 
inistero

 d
ella S

alute, 
D

ecreto
 2

2
 g

ennaio
 2

0
1

4
, 

P
iano

 d
i azio

ne nazio
nale p

er 
l’uso

 so
stenib

ile d
ei p

ro
d

o
tti 

fi
to

sanitari

1
0

  
na fo

rm
a 

“inco
nsap

evo
le” d

i 
inq

uinam
ento

: la 
m

icro
p

lastica nei p
ro

d
o

tti 
co

sm
etici

, 
ed

sharks, 2
0

1
7
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0

1
8

J
o

in U
nd

ertaking
) p

resentato
 a Eco

m
o

nd
o

 2
0

1
7

, siam
o

 il p
rim

o
 p

aese in E
uro

p
a p

er 
fatturato

 p
ro

-cap
ite nel setto

re d
ello

 svilup
p

o
 d

ei p
ro

d
o

tti b
asati su p

ro
cessi b

io
lo

g
ici 

(co
m

e b
io

p
lastiche o

 tessuti realizzati a p
artire d

a resid
ui, m

aterie p
rim

e co
nsid

erate d
i 

scarso
 valo

re o
 so

tto
p

ro
d

o
tti d

i altre lavo
razio

ni). In term
ini asso

luti in q
uesti setto

ri siam
o

 
il seco

nd
o

 p
aese euro

p
eo

 p
er fatturato

 e o
ccup

azio
ne (o

ltre 1
0

0
 m

iliard
i d

i euro
 e circa 

5
0

0
 m

ila p
erso

ne), d
o

p
o

 la G
erm

ania
1

1
0. C

o
n 2

6
0

 m
iliard

i d
i euro

 d
i g

iro
 d

’aff
ari 1

1
1 e 1

,6
5

 
m

ilio
ni d

i o
ccup

ati 1
1

2, l’Italia è seco
nd

a in E
uro

p
a so

lo
 a Francia e G

erm
ania. 

P
er il no

stro
 P

aese, lo
 svilup

p
o

 d
ella b

io
eco

no
m

ia è anche un’o
ccasio

ne p
er p

ro
m

uo
vere 

la riq
ualificazio

ne d
i siti p

ro
d

uttivi o
rm

ai o
b

so
leti e in d

isuso. È
 q

uanto
 avvenuto, ad

 
esem

p
io, a P

o
rto

 To
rres in S

ard
eg

na g
razie a M

atrìca, so
cietà nata nel 2

0
1

1
 d

alla jo
int 

venture p
aritetica tra N

ovam
o

n
t e V

ersalis: q
uello

 d
i P

o
rto

 To
rres è il p

rim
o

 caso
 in Italia 

d
i rico

nversio
n

e
 d

i un sito
 p

etro
lchim

ico
 in p

erd
ita strutturale in una b

io
raffi

neria che 
p

ro
d

uce e d
à lavo

ro. P
artend

o
 d

all’utilizzo
 d

i m
aterie p

rim
e rinno

vab
ili lo

cali, ed
 in 

p
artico

lare d
al card

o, co
ltura a b

asso
 inp

ut, l’aziend
a p

ro
d

uce una g
am

m
a d

i p
ro

d
o

tti 
chim

ici (b
io

chem
icals, b

io
interm

ed
i, b

asi p
er b

io
lub

rificanti e b
io

ad
d

itivi p
er g

o
m

m
e) 

attraverso
 una tecno

lo
g

ia p
ro

p
rietaria a b

asso
 im

p
atto, tutta italiana, d

i trasfo
rm

azio
ne 

d
eg

li o
li veg

etali. C
o

n ap
p

licazio
ni che vanno

 d
alla co

sm
esi alla farm

aceutica, alla cura 
d

ella casa al setto
re d

ella lub
rificazio

ne ai fito
p

ro
d

o
tti. 

S
em

p
re N

o
vam

o
nt ha co

stituito
 nel 2

0
1

2
 la so

cietà M
ater-B

io
tech

 che, p
rim

a al m
o

nd
o, 

p
ro

d
uce b

io
-b

utand
io

lo
 (1

,4
 B

D
O

) su scala ind
ustriale d

irettam
ente d

a zuccheri, a p
artire 

d
a un m

icro
rg

anism
o

 svilup
p

ato
 d

all’aziend
a califo

rniana G
eno

m
atica. E

 lo
 fa nello

 
stab

ilim
ento

 p
ro

d
uttivo

 d
i B

o
ttrig

he, frazio
ne d

i A
d

ria (R
O

), altro
 caso

 d
i rico

nversio
ne 

ind
ustriale, co

m
p

letata nel 2
0

1
6

, anno
 in cui ha avuto

 inizio
 la p

ro
d

uzio
ne.

N
ovam

o
nt (o

ltre 1
9

5
 m

ilio
ni d

i euro
 d

i fatturato
 e p

iù d
i 6

0
0

 ad
d

etti d
iretti), p

io
niere d

ella 
chim

ica verd
e in Italia, co

n il m
archio

 M
ater-B

i® svilup
p

a, p
ro

d
uce e co

m
m

ercializza una 
fam

ig
lia d

i b
io

p
lastiche b

asate su co
m

p
o

nenti rinno
vab

ili, co
n caratteristiche e p

ro
p

rietà 
d

’uso
 sim

ili a q
uelle trad

izio
nali m

a co
m

p
letam

ente b
io

d
eg

rad
ab

ili e co
m

p
o

stab
ili. M

a 
so

no
 d

iversi i p
ro

d
o

tti N
o

vam
o

nt: d
al C

elus-B
i (g

am
m

a d
i ing

red
ienti b

io
d

eg
rad

ab
ili co

n 
co

m
p

o
nenti d

a fo
nte veg

etale p
er il setto

re d
ella co

sm
esi e p

er la cura d
ella p

erso
na, 

nata d
alla ricerca N

o
vam

o
nt in p

artnership
 co

n R
o

elm
i H

P
C

) ai b
io

erb
icid

i (acid
o

 
p

elarg
o

nico
) ai b

io
lub

rificanti. 

Q
uello

 d
i M

atrìca e M
ater-B

io
tech è un ap

p
ro

ccio
 che ha fatto

 scuo
la e sta interessand

o
 

m
o

lti altri so
g

g
etti, la cui esp

erienze racco
ntano

 d
i co

m
e il setto

re d
ell’ind

ustria b
io

-
b

ased
 e d

ella chim
ica d

a fo
nti rinno

vab
ili stia d

iventand
o

 uno
 d

ei vo
lani p

er la rip
resa 

eco
no

m
ica, g

razie ad
 un m

o
d

ello
 d

i svilup
p

o
 in g

rad
o

 d
i reind

ustrializzare il territo
rio, 

riutilizzare co
m

p
etenze e im

p
ianti e ricreare p

o
sti d

i lavo
ro, m

ettend
o

 al centro
 l’uso

 
effi

ciente d
elle riso

rse e l’integ
razio

ne tra ricerca, ag
rico

ltura e ind
ustria. 

C
o

m
e d

im
o

strano
 anche co

lo
ssi d

ella chim
ica trad

izio
nale co

m
e E

ni, che ha 

recentem
ente co

nvertito
 una raffi

neria trad
izio

nale a V
enezia in b

io
raffi

neria. In fase d
i 

co
nversio

ne è anche la raffi
neria d

i G
ela: l’o

b
iettivo

 d
i E

ni è d
i utilizzare i d

ue im
p

ianti p
er 

la p
ro

d
uzio

ne d
i 1

 m
ilio

ne d
i to

nnellate all’anno
 d

i g
reen d

iesel entro
 il 2

0
2

1
, facend

o
 d

i 
E

ni uno
 d

ei p
rincip

ali p
ro

d
utto

ri d
’E

uro
p

a. M
a le esp

lo
razio

ni d
i E

ni nel cam
p

o
 d

ella 
chim

ica verd
e rig

uard
ano

 anche p
ro

g
etti leg

ati a p
ro

d
o

tti interm
ed

i d
a o

lio
 veg

etale e 
p

iantag
io

ni sp
erim

entali d
i G

uayule p
er p

ro
d

urre g
o

m
m

a naturale. E
ni ha ino

ltre 
svilup

p
ato

 una nuo
va b

enzina co
m

p
o

sta p
er il 2

0
%

 d
a carb

uranti alternativi (1
5

%
 d

i 
m

etano
lo

 e 5
%

 b
io

etano
lo

).

O
 co

m
e d

im
o

strano
 le num

ero
se aziend

e italiane stanno
 investend

o
 in b

io
raffi

nerie, im
p

ianti 
p

ilo
ta e nuo

ve tecno
lo

g
ie all’avang

uard
ia in d

iverse reg
io

ni italiane (S
ard

eg
na, P

iem
o

nte, 
V

eneto), rico
nvertend

o
 vecchi siti d

eind
ustrializzati all’inseg

na d
ella b

io
eco

no
m

ia. 

N
el g

iug
no

 d
el 2

0
1

8
 B

io
-o

n
, q

uo
tata all’A

IM
 su B

o
rsa Italiana, ha inaug

urato
 a C

astel S
an 

P
ietro

 Term
e (B

O
) il p

rim
o

 im
p

ianto
 p

er la p
ro

d
uzio

ne d
i P

H
A

 (p
o

liid
ro

ssialcano
ati), d

al 
valo

re d
i 2

0
 m

ilio
ni d

i euro
 tra im

p
ianti e lab

o
rato

ri, e una cap
acità p

ro
d

uttiva d
i 1

.0
0

0
 

to
nnellate annue. L’im

p
ianto, altro

 b
ell’esem

p
io

 d
i eco

no
m

ia circo
lare e 

reind
ustrializzazio

ne, è stato
 realizzato

 nell’area (3
0

.0
0

0
 m

etri q
uad

rati) d
o

ve so
rg

eva un 
vecchio

 stab
ilim

ento
 che p

ro
d

uceva Yo
g

urt, o
rm

ai ab
b

and
o

nato. Q
ui, p

artend
o

 d
ag

li 
scarti ag

ro
ind

ustriali co
m

e il m
elasso

 che rim
ane d

alla p
ro

d
uzio

ne d
ello

 zucchero
 d

a 
b

arb
ab

ieto
la, verranno

 p
ro

d
o

tte m
icro

b
ead

s (m
icro

p
erle) b

io
d

eg
rad

ab
ili e co

m
p

o
stab

ili 
d

estinate l’ind
ustria d

ella co
sm

etica. M
a B

io
-o

n no
n p

ro
d

uce so
lo

 in p
ro

p
rio

: sta 
sig

land
o

 infatti in m
o

lti P
aesi d

el m
o

nd
o

 co
ntratti d

i licenza p
er il trasferim

ento
 d

ella sua 
tecno

lo
g

ia p
er p

ro
d

urre p
lastica b

io
d

eg
rad

ab
ili. Ino

ltre, m
o

strand
o

 le p
o

tenzialità d
elle 

b
io

p
lastiche in m

o
lti setto

ri p
ro

d
uttivi, ha annunciato

 la creazio
ne d

i una nuo
va b

usiness 
unit (Fashio

n D
evelo

p
m

ente M
aterial) d

ed
icata allo

 svilup
p

o
 d

i tessuti e filati in 
b

io
p

lastica p
er la m

o
d

a e il lusso.
La co

llab
o

razio
ne tra i cam

p
io

ni d
ella chim

ica verd
e d

el m
ad

e in Italy ha p
ro

d
o

tto, o
ltre 

alla g
ià citata jo

int venture M
atrìca, l’acq

uisizio
ne (co

m
p

letata nel 2
0

1
6

) d
a p

arte d
i 

N
o

vam
o

nt d
i M

ater-B
io

p
o

lym
er, la so

cietà d
i M

o
ssi&

G
hiso

lfi che co
ntro

llava g
li im

p
ianti 

d
i p

o
liestere d

i P
atrica, in p

ro
vincia d

i Fro
sino

ne: il sito, la cui rico
nversio

ne è stata 
ultim

ata nel 2
0

1
8

, o
g

g
i p

ro
d

uce O
rig

o
-B

i, b
io

p
o

liestere o
ttenuto

 a p
artire d

a m
aterie 

p
rim

e d
i o

rig
ini rinno

vab
ili, utilizzato

 nel p
ro

cesso
 p

ro
d

uttivo
 d

elle b
io

p
lastiche M

ater-B
i.

 A
 esem

p
i d

i successo
 si seg

nala p
urtro

p
p

o
 un caso

 in cui la visio
ne e l’inno

vazio
ne no

n 
so

no
 b

astati a rend
ere co

ncreto
 un b

usiness che sem
b

rava essere fruttuo
so. S

tiam
o

 
p

arland
o

 d
el caso

 d
ella B

eta R
enew

ab
les d

el g
rup

p
o

 alessand
rino

 M
o

ssi&
G

hiso
lfi, 

inaug
urata ad

 o
tto

b
re d

el 2
0

1
3

. L’im
p

ianto
 è stato

 il p
rim

o
 al m

o
nd

o
 in cui il b

io
etano

lo
 d

i 
seco

nd
a g

enerazio
ne, o

ttenuto
 d

a b
io

m
asse no

n alim
entari, veniva p

ro
d

o
tto

 d
a resid

ui 
ag

rico
li o

 co
lture m

arg
inali no

n d
estinate al co

nsum
o, co

m
e la p

ag
lia d

elle co
ltivazio

ni 
cerealico

le o
p

p
ure la canna co

m
une (arund

o
 d

o
nax), co

ltivata sia lo
calm

ente che 
im

p
o

rtata d
alla Tunisia. Lo

 stab
ilim

ento
 d

i C
rescentino

 (V
C

) utilizzava P
ro

esa: la 
rivo

luzio
naria tecno

lo
g

ia m
ad

e in Italy che co
nsente d

i p
ro

d
urre zuccheri d

a cellulo
sa a 
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P
er il no

stro
 P

aese, lo
 svilup

p
o

 d
ella 

b
io

eco
no

m
ia è anche un’o

ccasio
ne  

p
er p

ro
m

uo
vere la riq

ualificazio
ne d

i siti 
p

ro
d

uttivi o
rm

ai o
b

so
leti e in d

isuso.

La b
io

eco
no

m
ia è elem

ento
 chiave p

er 
d

im
inuire l’utilizzo

 d
i riso

rse no
n rinno

vab
ili  

e m
assim

izzare un utilizzo
 effi

ciente  
e so

stenib
ile d

elle riso
rse rinno

vab
ili.  

P
er q

uesto
 m

o
tivo

 si leg
a fo

rtem
ente  

al p
arad

ig
m

a d
ell’eco

no
m

ia circo
lare.
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b
asso

 co
sto

 p
er p

o
i co

nvertirli in b
io

etano
lo, co

n una cap
acità p

ro
d

uttiva d
i circa 6

0
 m

ila 
to

nnellate all’anno, d
a utilizzare co

m
e carb

urante. N
o

no
stante le g

rand
i p

o
tenzialità e p

rim
e 

stag
io

ni d
i no

tevo
le svilup

p
o, a p

artire d
al 2

0
1

7
 il b

usiness d
el G

rup
p

o
 è entrato

 in fo
rte 

crisi e lo
 sco

rso
 lug

lio
 ne è stata co

m
unicata uffi

cialm
ente la m

essa all’asta d
elle attività. 

L
a fi

liera
U

no
 d

ei seg
nali d

ella crescita d
ella chim

ica verd
e italiana è l’am

p
liarsi d

ei so
g

g
etti 

co
invo

lti nella filiera. Q
uella a m

o
nte, co

m
e d

im
o

stra il caso
 d

el g
rup

p
o

 W
alter To

sto
 d

i 
C

hieti. Lead
er in E

uro
p

a nei vacuum
 vessel p

er raffi
nerie, 2

0
0

 m
ilio

ni d
i fatturato

 e 5
0

0
 

d
ip

end
enti, ha d

eciso
 d

i co
nso

lid
are nel 2

0
1

8
 la co

llab
o

razio
ne co

n B
io

-o
n, realizzand

o
 

d
ue ferm

entato
ri-reatto

ri, 2
 m

ilio
ni d

i euro
 d

i valo
re, d

a p
o

co
 installati nell’im

p
ianto

 
b

o
lo

g
nese d

ell’im
p

resa. È
 al lo

ro
 interno

 che i b
atteri m

ang
iano

 la m
ateria p

rim
a (g

li 
scarti ag

ro
ind

ustriali) e la trasfo
rm

ano
 in p

o
lim

eri: d
a lì usciranno

 b
io

-p
lastiche p

er il 
setto

re co
sm

etico.

Filiera a m
o

nte, m
a anche, o

vviam
ente, filiera a valle. N

e è un esem
p

io
 P

o
lycart: 4

5
 

d
ip

end
enti, 2

 stab
ilim

enti d
i p

ro
d

uzio
ne (P

alazzo
 d

i A
ssisi ed

 O
sp

ed
alicchio

 d
i B

astia 
U

m
b

ra) o
ltre a p

ro
d

urre film
 in m

aterie p
lastiche trad

izio
nali, p

ro
d

uce e stam
p

a film
 

b
io

d
eg

rad
ab

ili co
m

p
o

stab
ili d

i vari sp
esso

ri e m
isure, p

er im
b

allag
g

i flessib
ili id

o
nei al 

co
ntatto

 alim
entare. P

o
lycart g

ià nel 1
9

9
5

, una d
elle p

rim
e aziend

e in Italia, ha iniziato
 ad

 
im

p
ieg

are il M
ater-B

i® p
er la realizzazio

ne d
i p

ro
d

o
tti (p

er alcuni d
ei q

uali ha co
nd

o
tto

 
anche la valutazio

ne d
ella C

arb
o

n Fo
o

t P
rint) che o

g
g

i rap
p

resentano
 circa il 7

5
%

 d
ella 

p
ro

d
uzio

ne to
tale. C

o
m

e la p
ro

d
uzio

ne d
i etichette co

m
p

o
stab

ili p
er alim

enti, id
eate p

er 
ag

evo
lare la co

m
p

o
stab

ilità d
el rifiuto

 o
rg

anico. 

A
ltri casi virtuo

si leg
ati alla filiera d

ella b
io

eco
no

m
ia so

no
 q

uelli d
ella risto

razio
ne 

co
llettiva: un esem

p
io

 è q
uello

 d
i M

ilano
 R

isto
razio

ne
, la so

cietà d
el C

o
m

une d
i M

ilano
 

che g
estisce il servizio

 d
elle m

ense sco
lastiche m

ilanesi. Il co
m

une d
i M

ilano, p
rim

a 
g

rand
e città in Italia, una d

elle p
rim

e in E
uro

p
a, nel 2

0
1

6
 d

ecid
e, d

o
p

o
 un p

ro
cesso

 
g

rad
uale m

a rap
id

o, so
stituire nelle m

ense d
elle p

ro
p

rie scuo
le p

iatti, b
icchieri, p

o
sate e 

co
ntenito

ri vari in p
ro

p
ilene o

 affi
ni co

n altri realizzati co
n b

io
p

lastiche (M
ater-B

i e P
L

A
 

N
atureW

o
rks), co

m
p

o
stab

ili e b
io

d
eg

rad
ab

ili. 

A
ltri esem

p
i d

i co
llab

o
razio

ne tra so
g

g
etti p

rivati d
ella filiera è q

uello
 tra N

ovam
o

nt e 
E

ataly, il p
iù g

rand
e m

ercato
 eno

g
astro

no
m

ico
 d

el m
o

nd
o, d

ed
icato

 alla vend
ita e alla 

co
nsum

azio
ne p

ro
d

o
tti d

i alta q
ualità d

ella trad
izio

ne ag
ro

alim
entare italiana. D

al 2
0

1
6

 
E

ataly ad
o

tta esclusivam
ente b

io
p

lastiche b
io

d
eg

rad
ab

ili e co
m

p
o

stab
ili in M

ater-B
i p

er 
l’asp

o
rto

 m
erci, p

er il co
nfezio

nam
ento

 d
ei p

ro
d

o
tti alim

entari e p
er il co

nsum
o

 d
ei p

asti 
co

n le sto
vig

lie usa e g
etta. O

p
p

ure la co
llab

o
razio

ne tra N
ovam

o
nt e L

avazza: nasce 
co

sì nel 2
0

1
5

 la cap
sula co

m
p

o
stab

ile, che d
o

p
o

 l’utilizzo
 p

uò
 essere sm

altita nel rifiuto
 

o
rg

anico
 e avviata al co

m
p

o
stag

g
io

 ind
ustriale.

A
nco

ra. Il p
ro

g
etto

 G
O

 C
A

R
D

 C
ard

o
 – finanziato

 d
al P

S
R

 d
ella R

eg
io

ne To
scana; 

C
o

ld
iretti cap

o
fila e co

o
rd

inato
re insiem

e alle aziend
e ag

rico
le, co

n p
artner N

ovam
o

nt, 
S

cuo
la S

up
erio

re S
ant’A

nna, Istituto
 

o
o

p
ro

fi
lattico

 S
p

erim
entale

, C
o

nso
rzio

 R
E

-
C

O
R

D
, C

A
IC

T
 e C

enter Fo
r G

enerative C
o

m
m

unicatio
n

 – m
ira a valo

rizzare i terreni 
m

arg
inali lasciati inco

lti svilup
p

and
o

 la filiera inno
vativa d

el card
o

 usato
 nei p

ro
cessi d

i 
b

io
raffi

neria, p
er so

stenere ed
 integ

rare il red
d

ito
 d

eg
li ag

rico
lto

ri e p
er p

ro
d

urre 
p

ro
teine veg

etali che p
o

sso
no

 so
stituire la so

ia utilizzata in zo
o

tecnica favo
rend

o
 al 

co
ntem

p
o

 la riq
ualificazio

ne am
b

ientale d
ei territo

ri. 

Q
uesti esem

p
i d

i co
o

p
erazio

ne d
im

o
strano

 co
m

e la chim
ica verd

e italiana si stia 
svilup

p
and

o
 in una lo

g
ica d

i sistem
a, d

o
ve i g

rand
i p

layer, co
llab

o
rano

 tra d
i lo

ro
 e co

n 
p

icco
le e m

ed
ie im

p
rese lo

cali. C
o

n l’o
b

iettivo
 d

i creare una sinerg
ia tra i g

rand
i o

p
erato

ri e 
le p

icco
le realtà d

ei territo
ri in una lo

g
ica d

i filiera integ
rata nasce S

p
ring

, il C
luster 

Tecno
lo

g
ico

 N
azio

nale d
ella C

him
ica Verd

e, ap
p

ro
vato

 d
al M

iur e p
resentato

 
uffi

cialm
ente a m

ag
g

io
 2

0
1

4
. Il C

luster ha co
m

e so
g

g
etti fo

nd
ato

ri B
io

chem
tex, 

Fed
erchim

ica, N
ovam

o
nt e Versalis. A

d
 o

g
g

i vi ad
erisco

no
 1

1
3

 so
g

g
etti, tra g

rand
i 

im
p

rese, P
M

I, enti d
i ricerca, fo

nd
azio

ni, P
o

li d
i inno

vazio
ne reg

io
nali, asso

ciazio
ni, ecc., 

che o
p

erano
 lung

o
 tutta la filiera italiana d

ella b
io

eco
no

m
ia. C

i so
no

 4
 p

ro
g

etti d
i 

ricerca&
svilup

p
o

 e fo
rm

azio
ne avviati, p

er un valo
re co

m
p

lessivo
 d

i q
uasi 5

0
 m

ilio
ni d

i 
euro, ed

 altri che stanno
 p

rend
end

o
 fo

rm
a g

razie all’interazio
ne tra le d

iverse realtà 
ag

g
reg

ate. Il cluster, la cui m
issio

n è d
are im

p
ulso

 allo
 svilup

p
o

 d
elle b

io
raffi

nerie in Italia 
attraverso

 un ap
p

ro
ccio

 o
listico

 all’inno
vazio

ne, vo
lto

 a rilanciare la chim
ica italiana so

tto
 il 

seg
no

 d
ella so

stenib
ilità am

b
ientale, so

ciale ed
 eco

no
m

ica, si avvale ino
ltre d

el sup
p

o
rto

 
d

i 1
1

 R
eg

io
ni italiane, che si so

no
 im

p
eg

nate a so
stenere, anche finanziariam

ente, attività 
co

m
p

lem
entari e funzio

nali allo
 svilup

p
o

 e alla valo
rizzazio

ne d
ell’ag

g
reg

azio
ne.
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