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aperture e l'uso di sistemi di filtraggio dell'aria 
esterna. 
Bisogna in ltre t n re presen te che, mentre la qllasi 
t talira delle utenz.e ·ono gia riscnldate. poche ono 
qllelle climatizzace per la srngione calda: e quindi 
chiaro che i procluuori puntano a que sta fa cia di 
mercato ancora tutta da soddisfare. 
Gli edifici a utilizzo prevalentemente diurno. come 
gli uffici, le scuole e le attivita commerciali. sono 
p i quelli he de vono sod lisfore maggiormente que-
t bisogno. claw che l'attivita . i . volge durance le 
re piu calde. A questo bisogna nggiungere ii c m

portamento termico degli edifici, ed in particolare 
quelli costruiti dopo gli anni '50 dove si e fatto uso 
di ampie superfici vetrate, che rappresentano impor
tanti fonti di guadagni termici indcsiderati sia nelle 
mezze stagioni sia clurante la stagione calda. 
Questa tipo di architettura si e poi estesa in tutto ii 
mondo. 
Tuttora, e soprattull nei paesi in ia cli sviluppo 
quelli ad economia in transi�ione, p :-:so situati nel
le fn ce com pre. e trn i tropi ·i si c n t inuano a co

strui re edifi i con elementi vetrati non particolar
merue efficienti e climatizzati in modo ompleta
mente ·1rtificiale. 

Nei paesi industrializzati e stato rilevato che, nono
stante l'utilizzo di akuni vetri . peciali, i carichi ter
mici degli edifici ;.Htnwerso le. uperfici etnlle, son 
tutc"alrro ch· tra. curabili. In efft-.:tti. ii 5QlA dei 011-

sumi di energia per la climatizzazione durante ii 
periodo estivo negli edifici di tipo non residenziale, 
con ragionevoli guadagni interni. serve a smaltire ii 
cal ore generato dai guadaimi soluri11 '· Que:·to signi
fica che agli impianti di climatizzazione e la:ciato il 
compito di smaltire questi carichi termici con costi 
ambientali non irrilevanti. 
Una valida alternaciva a tale lendenza e r. ppre:scnla
ta dall'u di ·trategie pro�et tu ali e di recnologie 
mirate alla clirnatizzazione degli eclific:i in mo lo 
"passivo", vale a dire impiegando meccanisrni fisi
co-tecnici, n aturali o indotti mirati ad assicurare 
condizioni di comfort negli ambienti interni senza, o 
con ii mini mo uso, di energie convenzionali. 
In paesi di clima rnediterraneo, come e ii caso clel
l' ltnlia, J"uso di si stemi schennanti applicati sulla 
superfic ie este rn a  d g Ii ecli fici ·1ccoppiat i a s istemi 
di ventilazione naturale e stratcgie per lo sfruttarnen
to della luce naturale, potrebbero riclurre di molto ii 
carico energetico necessario al rnantenimento clelle 
condizioni di comfort interno. 
E chiaro che un approccio di questo tipo non e affat
to nuovo; come e ben noto, la cultura architettonica 
dell'area mecliterranea ha sin dall'antichita fatto uso 
di sistemi di climatizzazione di tipo passivo. Per far 
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solo un paio di esempi, si pensi al cortile delle case 
pompeiane (detto "impluvium") il quale funzionava. 
come spazio intermedio tra l'interno e l'esterno, mi
croclimaticamente controllato durante tutto l'anno, 
oppure al "heliocaminus" romano che era uno pazio 
con ampie vetrate disposte a ud, adibiro ad attivita 
culturali e riscaldato durante ii periodo invernale 
grazie all" energia sol are. 

LA VENTILAZIONE E L'ILLUMINAZIONE 
NATURALE NEGLI EDIFICI 

L'u o clella ventilazione naturale all'interno degli 
edifici, ha recentemente acquistato un rinnovato 
interesse. 
Una de lie ragi ni principali e quella legata al lap ·i
cologia dell'utente, ii quale si eme pir1 n suo agio 
quanclo e in gra lo di controllare ii microclima in
terno e stabilire a piacere un contatto diretto con 
l'ambiente esterno attraverso l'apertura e la chiusura 
dei :erramenti. 
Per quant riguarcla invece l'illuminai:ione nnturale, 
, tudi effettuati prevakntemente neg Ii raLi 111t1, 
hanno di m ostrato l'importanza he e· a rive te nella 
salute e nel comportamento degli utenti; infatti, i 
casi di disturbi di tipo psico-fi ico, calano n tevol
mente in uffici e scuole illuminati con luce naturale 
rispetto a quelli illuminati in modo artificiale. con 
una importantissirna ricaduta sulla produttivita clelle 
persone. 
Yentilazione ed illuminazione naturale consentono 
infine di avere un notevole risparmio sul bilancio 
energetico comp Jessi vo dell' edificio. 
In questo articolo vengono presentati ed analizzati 
due esempi architettonici che hanno fatto un accura
te uso della ventilazione naturale insieme ad un mi
nuzioso control lo dell' illuminazione naturale. 
Essi sono situati in due climi motto diversi: un edifi
cio universitario a Leice ter, in Inghilterra, ed un 
edi ficio ad uso uffici a Recanati, in Italia. 

La Facolta di lngegneria 

dell'Universita De Montfort, a Leicester 

Questo nuovo eclificio e stato progettato dallo Studio 
Associato degli architetti Ford & Short e inaugurato 
nell'anno 1993. Obiettivo del progetto e stato quello 
di utilizzare tecnologie di climatizzazione di tipo 
passive eel assicurare nel contempo una efevata effi
cienza energetica. 
Strategie di illuminazione e ventilazione naturale, 
accoppiate a rnateriali e strutture ad alta inerzia ter
mica garantiscono elevati livelli di comfort tennico 
e luminoso durante tutto l'anno. 
L'edificio e situato nel Campus universitario perime-



trale al centro storico della citta di Leicester. Fab

bricati industriali dismessi realizzati in mattoni ed 

acciaio, e dotati di alti camini, presenti nelle vici

nanze, hanno ispirato i progettisti a riprenclere la 

tipologia ed i materiali e riproporre delle torri come 

l"estrazione dell'aria (fig. l ). 

L'edificio, di forma complessa e articolata, si 

organizza, in pianta e sezione, intorno a un 

atrio, che funge da cerniera tra aule, laboratori 

e gli auditoria (fig. 2). 

Figura 2 

La presenza di macchine e attrezzature nei 

laboratori di ricerca, insieme all'elevato 

numero di studenti, proclucono una ingente 

quantit�l di calore che puo essere smaltita. 

tntalmente o parzialmente, dal sistema di 

ventilazione, e/o accumulata nella stessa 

struttura clell'eclificio ad elevata inerzia tcr

mica: questa e costituita clalla struttura por

tante in cementa armato, pareti Jaterali e 

solai di copertura degli aud itoria in cal

cestruzzo di alta densita e muri di tampona
mento in mattoni pieni. 

'�' f:ppel H. e Lomas K.J .. Si111ulati11g the thermal pcrfonnan

l'L' 111' naturally ventilated spal'es: ;1 case study. in PLEA ·9 I. 

Acciaio e vetro sono stati adoperati nel

le parti superiori dell'edificio, come la 

copertura c!elle sale di disegno, i lucer

nari e le aperture superiori necessarie 

per l'illuminazione degli spazi. 

La ventilazione naturale dell'edificio si 

basa principalmente sulla estrazione 

dell'aria per ''effetto camino" provocato 

dalle suddette torri e dai lucernari posti 

lungo i tetti dei laboratori e c!ell'atrio, le 

cui aperture sono regolate in funzione 

del numero di ricambi d'aria necessari. 

La suggestiva e curiosa forma a pipi

strello delle sezioni dei colrni clelle torri 

e dei lucernari obbedisce ad una esigen

za funzionale: le aperture sono disposte 

sui lati inclinati verso ii basso in modo 

da evitare l'ingresso dell'acqua piovana 

all'interno c!ei conclotti. 

L'aria penetra nell'ec!ificio attraverso griglie e boc

chette di apertura poste sulla facciata norcl eel est del-

1 'edificio (laddove )'aria e pill fresca) e fuoriesce dal

le sommita dei lucernari e dei camini per effetto della 

stratificazione verticale della temperatura (fig. 3). 
Durante le fasi di progettazione e stata effettua

ta I' analisi dell' efficacia del sistema di ventila

zione degli auditoria con ii programma di si

mulazione termica ESP-r 121; i movimenti d' aria 

negli ambienti invece, sono stati simulati trami

te un modello in scala dell'auditorium presso ii 

Dipartimento di Fisica e Matematica dell'Uni

versita di Cambridge. 

I risultati ottenuti hanno confermato la validita 

dell'applicazione di una tecnica di ventilazione 

naturale controllata per effetto camino anche a 

locali densamente occupati come un audito

rium. Questa interessante opera e risultato di 

una stretta col 1 aborazione tra arch i tetti, in

gegneri e ricercatori, e rappresenta. oggi, l'edi

ficio climatizzato tramite ventilazione naturale 

pill grancle cl' Europa. 

Fig 3 
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L' ampliamento della sede della Societa 

iGuzzini llluminazione, a Recanati 

Opera dell'architetto Mario Cucinella, la nuova Pa

lazzina Uffici e Direzione dall'azienda iGuzzini Illu

minazione, completata nel 1998, rappresenta attual-

mente, nel nostro paese, uno dei pochi 

esempi di architettura contemporanea 

ambientalmente consapevole (fig. 4). 
II nuovo edificio e stato concepito 
per ottenere un' elevata qualita 

ambientale interna minimizzando i 

. consumi energetici e ponendo parti

colare enfasi all' illuminazione natu

rale ed alle prestazioni termiche. 

Si e quindi cercato di utilizzare la 

ventilazione naturale per la maggior 

parte dell' an no. 

L'edificio della nuova sede, di 9.000 
m3, ha pianta rettangolare di 17,40 x 

40, J 0 m ed e disposto lungo I' asse 

est-ovest (figg. 5 e 6). 
Gli uffici amministrativi e commer

ciali sono localizzati sui primi tre 

piani, mentre il quarto e occupato dalla direzione 

ed un giardino pensile. 

I servizi, le scale e gli ascens�ri sono stati loca-

Figura 6 
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lizzati tra la vecchia e la nuova costruzione, laddove 

le possibilita di illuminazione sono minori. Gli uffici 
sono disposti attorno ad un atrio centrale a tutta altez
za, che contiene la distribuzione verticale costituita 

da un ascensore ed una scala in struttura metallica e 

vetro. 

La funzione dell' atrio, elemento cardine de! funzio

namento ambientale, consiste nel distribuire la luce 

naturale all' interno dell' edificio e nel creare un flus

so d'aria ascendente, attraverso dodici lucernari/e

strattori a torrino disposti sulla copertura, che hanno 

ii compito di richiamare l'aria fresca dall'esterno at

traverso le aperture in facciata (fig. 7). 
Uno studio preliminare sulle strategie ambientali 

adottate e stato effettuato dall' architetto Brian Ford 

di Londra con un finanziamento dell'EDAS (Energy 

Design Advice Scheme). 

Analisi effettuate con programmi di simulazione di

namica dell'edificio hanno permesso di confrontare, 

durante le fasi di progettazione, di verse soluzioni tec

niche delle facciate, come un sistema di schermatura 

mobile esterna sulla parete sud, che si e dimostrato 

non conveniente dal momento che le condizioni di 

comfort erano comunque garantite senza questo one

roso sistema. 

Figura 5 



I risultati dalle simulazioni hanno altresl indicato la 

necessita di realizzare le aperture nella parte inferiori 
della facciata, per consentire una migliore ventilazio

ne degli uffici. 

Le facciate Sud e Nord, interamente trasparenti e leg

gere, hanno un 

aggetto di 60 
cm rispetto al 

piano in ce

menta e que

sto per-

mette i i  passaggio longitudinale degli impianti ed ii 

posizionamento dei ventilconvettori. Le aperture 

degli uffici sono regolabili sia direttamente dall'uten

te, sia da un sistema automatico centralizzato, che 

gestisce tutte le aperture dell' edificio. 

La protezione dall' irraggiamento solare diretto nei 

mesi estivi e assicurata dalla copertura in struttura 

metallica e lamelle brise-soleil in alluminio. 

Una mensola interna ritlettente (generalmente chia

mata "light-shelf'), riflette la luce verso ii soffitto, 

assicurando una distribuzione dell' intensita luminosa 

costante in tutta la profondita degli spazi. Infine, ten

de veneziane interne, gestite direttamente dagli uten

ti, permettono di controllare localmente il Iivello 

luminoso ed evitare ii fenomeno dell'abbagliamento. 

II sistema elettronico di controllo centralizzato con

fronta la temperatura esterna e la temperatura all'in

terno degli ambienti e attiva, se necessario, la venti

lazione trasversale negli uffici, aprendo le parti supe

riori delle finestre paste a sud, le aperture degli uffici 

verso l' atria e le bocchette dei lucernari/estrattori che 

coprono l'atrio. Questa avviene quotidianamente du

rante le notti es ti ve (raffrescamento notturno ), per 

dissipare ii calore accumulato nella struttura durante 

ii giorno. Nel caso in cui, durante I' estate, la tempe

ratura interna superi i 27 °C, i ventilconvettori assi

cureranno ii raffrescamento supplementare necessa
rio a ristabilire le condizioni di comfort, raffrescando 

I' aria che entra dal modulo inferiore della facciata. 

Le facciate Est e Ovest, contrariamente a quelle Nord 

e Sud, sono completamente opache, costituite da un 

tamponamento in muratura rivestito in rnattonelle di 

gres ncro, e hanno ii compito principale di funziona-

re, insieme alla struttura dei solai, come volano ter

mico dell' edificio. Simulazioni effettuate al computer 

da Ove Arup & Partners mostrano che la ventilazione 

naturale e efficace per il 55% delle ore di occupazio

ne dell' edificio, mentre per il 35% e necessario ii 

riscaldamento e per il restante 10% il raffrescamento 

meccanico. 

In apertura: 
la sede de iGuu.ini llluminazione. Vista de[ grande atrio 

Le immagini relative alla Facolta di Ingegneria de Montfort sono tratte 

dal volume "Solar Energy in Architecture and Urban Planning", edito 

da Prestel, Monaco. 

Le immagini relative alla sede de iGuzzini Illuminazione sono tratte 

dal volume "Mario Cucinella - Lo Spazio e la Luce" l' ArcaEdizioni, 

Milano. 
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