
Marco Caffi, Green Building Council Italia

Decarbonizzazione delle emissioni incorporate di carbonio in 
edilizia.
Opportunità per un’Italia verde e competitiva
I
Le emissioni di carbonio dal settore edile italiano. 
Stato dell’arte e buone pratiche italiane



Green Building Council Italia 

L’associazione

Green Building Council Italia

La nostra mission è guidare l’intera filiera 
dell’edilizia nella trasformazione sostenibile del 
costruito per uno spazio abitato più salubre, sicuro, 
confortevole ed efficiente.

> 390 soci
> 250 professionisti aderenti 

www.gbcitalia.org 

http://www.gbcitalia.org/
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Il network internazionale

Collaboriamo con la comunità internazionale dei
geen building, partecipando come membro
established al World Green Building Council, la più
grande organizzazione al mondo a promuovere la
sostenibilità nel settore delle costruzioni.

80 paesi
> 40.000 membri

Green Building Council Italia
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Decarbonizzazione del patrimonio edilizio

Contesto ed evoluzione normativa

EU GHG emission towards an 80% domestic reduction (100% = 1990)

Fonte - Lifecycle environmental and economic performance of nearly zero energy buildings (NZEB) in Ireland, Jamie Goggins Paul Moran Alan 
Armstrong Magdalena Hajdukiewicz, Energy and Buildings Volume 116,15 March 2016, Pages 622-637
Università di Galway - Irlanda
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EPBD IV (Direttiva Case Green) – una policy a supporto di questo processo

Contesto ed evoluzione normativa

nZEB (neraly zero energy building)
ZEMB (zero emission buildings)

D.Lgs. 192/05 efficienza energetica edifici – linee guida certificazione energetica

D.M 26/6/2015 requisiti minimi – edificio di riferimento - linee guida APE

D.Lgs 76/2020 nuovo decreto requisiti - nZEB
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La nuova EPBD IV  - dall’energia alle emissioni

Contesto ed evoluzione normativa

600 kgCO2/mq
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La nuova EPBD IV – Il calcolo del GWP

Contesto ed evoluzione normativa
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Nuova EPBD – Allegato III - prescrizioni per gli edifici a emissioni zero, nuovi e ristrutturati, e 
calcolo del GWP nell'arco del ciclo di vita

Contesto ed evoluzione normativa

(Riduzione delle) Emissioni di gas serra nell’intero ciclo di vita dell’edificio 

Ridurre al minimo le emissioni 
totali di gas a effetto serra lungo 
il ciclo di vita degli edifici, dalla 
culla alla tomba, concentrandosi 
sulle emissioni derivanti dall'uso 
di energia operativa dell'edificio 
e dall'energia incorporata

1.1 Prestazione energetica in fase d’uso 
kWh/m2 /anno 

1.2 Potenziale di riscaldamento globale nel 
ciclo di vita 

kg CO2 eq./m2/anno

Macro-
obiettivo 1

(Riduzione 
delle) 

Emissioni di 
gas serra 

nell’intero 
ciclo di vita 
dell’edificio 

Macro-
obiettivo 2

Ciclo di vita 
dei 

materiali 
efficiente 

sotto il 
profilo delle 

risorse e 
circolare 

Macro-
obiettivo 3

Uso efficiente 
delle risorse 

idriche

Macro-
obiettivo 4

Spazi salubri e 
confortevoli

Macro-
obiettivo 5

Adattamento 
e resilienza al 
cambiamento 

climatico

Macro-
obiettivo 6

Costo e valore 
del ciclo di 

vita 
ottimizzati
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La valutazione delle emissioni di carbonio nell’attuale normativa italiana

Contesto ed evoluzione normativa
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Strumenti normativi EU27 per la riduzione delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita degli edifcii

Contesto ed evoluzione normativa
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Strumenti normativi EU27 per la riduzione delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita degli edifici

Contesto ed evoluzione normativa

https://gbcitalia.org/are
a-download/roadmap/ 

https://gbcitalia.org/area-download/roadmap/
https://gbcitalia.org/area-download/roadmap/
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Strumenti normativi EU27 per la riduzione delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita degli edifici

Contesto ed evoluzione normativa
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Strumenti normativi EU27 per la riduzione delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita degli edifici

Contesto ed evoluzione normativa
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Strumenti normativi EU27 per la riduzione delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita degli edifici

Contesto ed evoluzione normativa



Green Building Council Italia 

Riferimenti metodologici

Contesto ed evoluzione normativa

(Riduzione delle) Emissioni di gas serra nell’intero ciclo di vita dell’edificio 

Ridurre al minimo le emissioni 
totali di gas a effetto serra lungo 
il ciclo di vita degli edifici, dalla 
culla alla tomba, concentrandosi 
sulle emissioni derivanti dall'uso 
di energia operativa dell'edificio 
e dall'energia incorporata 

1.1 Prestazione energetica in fase d’uso 
kWh/m2 /anno 

1.2 Potenziale di riscaldamento globale nel 
ciclo di vita 

kg CO2 eq./m2/anno 
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Quale metodologia? Quali dati di input?

Contesto ed evoluzione normativa

Quantità Environmental Product Declaration

Software di calcolo

Fonte -  Jacobs Italia - Il Life Cycle Assesment per la misura dell’impatto ambientale dell’edificio – Green Digital Week Ecomondo 2023
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Come rendere confrontabili i risultati?

Contesto ed evoluzione normativa
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Fonte -  Jacobs Italia - Il Life Cycle Assesment per la misura dell’impatto ambientale dell’edificio – Green Digital Week Ecomondo 2023
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Fonti di incertezza nei metodi di valutazione del WLC

Benchmark a scala edificio

Il periodo di studio di riferimento
La durata di vita presunta o richiesta 
nel regime è di 50, 60 o 75 anni?

Definizione di m2
Superficie lorda di pavimento, 
superficie lorda interna?

Il fattore umano
Fase della progettazione, quale 
strumento viene utilizzato, se 
viene utilizzato correttamente, 
rischio di errori, ecc.

Dati ambientali
Qual è la fonte dei dati e 
sono dati generici o EPD?

Elementi edilizi inclusi
Alcuni schemi includono solo la 
sovrastruttura, altri includono molti 
elementi edilizi.

Fasi del ciclo di vita incluse
Alcuni schemi includono solo 
A1-A5, alcuni includono anche 
le fasi B, C e D.
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Ramboll WLC benchmarking database 

Benchmark a scala edificio
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Ramboll WLC benchmarking database 

Benchmark a scala edificio
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Ramboll WLC benchmarking database 

Benchmark a scala edificio
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L’importanza di una database omogeneo

Benchmark a scala edificio
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La roadmap italiana di decarbonizzazione al 2050 dell’ambiente costruito

Evoluzione normativa

https://gbcitalia.org/area-
download/roadmap/ 

https://gbcitalia.org/area-download/roadmap/
https://gbcitalia.org/area-download/roadmap/
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La proposta di GBC Italia di metodologia Italiana per la valutazione di LCA di edificio

Evoluzione normativa

https://gbcitalia.org/area-
download/roadmap/ 

https://gbcitalia.org/area-download/roadmap/
https://gbcitalia.org/area-download/roadmap/
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La proposta di GBC Italia di metodologia Italiana per la valutazione di LCA di edificio

Evoluzione normativa

1. Early design 2. Detailed design 
or construction

BASE METHOD ADVANCED METHOD

Generic data about materials and products Specific data about materials and products
(eg. Cement XYZ produced by ACME)

Generic EC and OC values Specific EC and OC values
Source: Villa GUG | Bjarke Ingel Groups - https://big.dk/#projects-gug
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Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: 
confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM

Un caso studio

Tesi di Laurea di Sara Pezzoli e Michele Rivadossi , «Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM »

Sup. lorda tot  1643 mq
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Un caso studio

Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: 
confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM

Cls armato e muratura Telaio metallico chiusure a secco Telaio e pareti in legno

Tesi di Laurea di Sara Pezzoli e Michele Rivadossi , «Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM »
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Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: 
confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM

Un caso studio

Tesi di Laurea di Sara Pezzoli e Michele Rivadossi , «Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM »

(375 kgC02/mq)

(270 kgC02/mq)
(240 kgC02/mq)

(95 kgC02/mq)
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Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: 
confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM

Un caso studio

Cls armato e muratura
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Valutazione delle emissioni di carbonio incorporato nei sistemi costruttivi di edifici residenziali: 
confronto tra calcestruzzo armato, acciaio e XLAM

Un caso studio

Xlam
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Il progetto Arcadia

Evoluzione normativa - La banca dati italiana per LCA

https://www.arcadia.enea.it/ 

https://www.arcadia.enea.it/
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Indicate 1 : solo Data Foundation, in Spagna , Repubblica Ceca, Irlanda
Indicate LIFE: Data foundation+performance definition, in Italia, Croazia, Austria Lussemburgo e Ungheria

1^ report dei risultati di INDICATE 1 (policy report):  
https://www.bpie.eu/wp-
content/uploads/2024/09/How-to-establish-whole-
life-carbon-benchmarks_final.pdf 

Il progetto Indicate

Evoluzione normativa - Benchmark di edifici

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2024/09/How-to-establish-whole-life-carbon-benchmarks_final.pdf
https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2024/09/How-to-establish-whole-life-carbon-benchmarks_final.pdf
https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2024/09/How-to-establish-whole-life-carbon-benchmarks_final.pdf
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