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GlGG ill inii gegg ge ngg eri e lall vitii ttt ott ria

Le manifi eff see tatt zaa ioni commemorarr tive che
si sono rerr centemente tenute in NoNN r-
mandia per il 70° anniversrr ario dedd llo
sbarcrr o alleato hanno giustatt mente ri-
cordrr add to,o all'e' urorr po a e al mondodd ,o l'e' -
rorr ismo e il sacrifi iff cio dedd i combattenti
dedd ll'e' pe oca che portatt rorr no allall vittoria
i valori dedd lla dedd mocrarr zia. MaMM su que-
stott argr ogg mentott - senza nullall tott go liererr ai
singogg li erorr ismi di marines e pararr ca-
dudd tisti - è opo inione di molti che a vin-
cererr la guerrarr e permettercrr i di vivererr
in libertàtt fuff rorr no gli ingegg ge ngg eri. I nuovi
metodidd storici didd analisii i politico-mili-
tatt rerr (v(( edadd si ad esee empm io loll stott rico PaPP ul
KeKK nnedydd ,yy nel suo intererr ssante saga ggg io
"E" nEE gineersrr ofo ViVV ctoryr ")" dicono infn aff t-
ti che i veri erorr i sege rgg err ti dedd lla vittoria
alleatatt fuff rorr no gli opo erarr tori dedd lla tec-
nologo ia. Quelli che dadd lle lororr scriva-
nie piene di calcoli,i attrtt arr versrr o sps eri-
mentatt zioni sommarie faff tte in laborarr -
tott ri prorr vvisii ori,i tirarr vano fuff ori gli strtt u-
menti più efe fff iff caci e fuff nzionali allall vit-tt
tott ria (s(( chermrr i rarr dadd r per loll calizii zzz azz rerr glgg i
aererr i nemici,i sps eciali mine antisom-
mergr ibile,e nuovi serbatoi per aumen-
tatt rerr l'a' utonomia dedd i voli,i e così via)a .
E volell tett sapa ererr percrr hcc é,é trtt arr i dudd e schcc ie-
rarr menti,i vinserorr apa ppp untott glgg i ingn egg ge ngg eri
dedd lle dedd mocrarr zie?
PePP rcrr hé - come scrive in prorr po osito lo
storico inglese JoJJ hn KeKK ege agg n - le dedd -
mocrarr zaa ie si apa rorr no,o innovano,o corrrr err ge -gg
gogg no gli errrr orr ri,i didd sii trtt ibuisii cono e didd sii cu-
tono le sps erimentatt zioni e i modedd lli,i
mentrtt err i rerr ge imi totatt litatt ri si chiudodd no,o
nascondodd no gli errorr ri,i bloccano le
infn off rmrr azaa ioni e quindidd ,i allall lull ngagg , per-
dodd no sempm rerr .
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Con l'accordo "Italia semplice"

ARAA RRR IVAVV NAA O
I MODULI UNICI

Con l'intnn entnn o di combm ataa ttt ere la sem-
pre invnn ocataa a lotttt a alla buruu ocrazia il 12
giugno scorso, trtt a il govoo erno (con i
ministrtt irr Madia e Lanaa zetttt a) le regioni e
gli entnn i locali italianaa i, è stataa o siglataa o unuu
accordo denominato apaa punuu to "Italia
Sempmm lice". Il documuu ento intende avaa -
viaraa e unuu a collaba orazione istitutt zionale
per rifoff rmaraa e la pubu blica amaa mmm inistrtt a-
zione, attrtt avaa erso la condivisione di
obietttt ivii i "sempmm lififf catori" da raggiunuu -
gere insieme nei vari livelli di inter-
ventnn o. Esso prevede, trtt a l'altrtt o, che le
amministrtt azioni non chiedano più ai
citttt adini ed alle impmm rese di ripresentnn a-
re ogni volta tutt tuu ttt a la documuu entazione
necessaraa ir a agli intnn erventnn i, quqq alora essa
risulti già in possesso degli stessi pubu -
blici uffff iff ci.

Lo stesso accordo prevede anche
l'adozione di unuu modello unuu ififf cataa o per
richiedere i titoli auaa tuu orizzataa ivii i come il
PDC edilizio (permesso di costrtt uire)
o come la SCIA (segnalazione certififf -
cata di inizio attività). Si trtt atta in so-

stanaa za di adotttt araa e, al posto degli oltrtt e
8.000 modudd li sinora in uso che faff naa nnn o
impmm azzire da anni tutt tti gli operatori
dell'edilizia, unuu unuu ico modello nazio-
nale unififf cato. La determinazione
apaa paraa e detttt ataa a dal buon senso e risulta
talmente ovoo via che viene spontaneo
chiedersi : "ma non potevee avv essere stataa o
faff taa ttt o prima?". Comumm nuu quqq e, meglio taraa -
di che mai. Se arriverà unuu modudd lo
unuu ico (che in alcuni dettagli potrtt à
anaa che essere adeguataa o alle specififf che
normrr ataa ivii e regionali) la cosa agevee olerà
sicuruu amaa entnn e l'infoff rmataa izzazione delle
procedudd ruu e e, conseguentnn ementnn e, la re-
alizzazione delle opere.

Puruu trr rtt oppo ognunn nuu o dei modelli "unuu i-
fiff cataa i" che fiff nora risultanaa o foff rmrr umm lataa i e
diffff uff si contnn iene ben trtt entnn a pagine fiff tttt e
fiff tttt e di dataa i e di caselle da riempmm ire.

Se cominciamo a sempmm lififf care
così.....

C.CC N.NN
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IL NOSTRORR CODICE DEONTOLOLL GIGG CO

Gli iscritti all'albo degli ingegneri
del territorio nazionale hanno co-
scienza che l’attività dell’ingegnere
è una risorsa che deve essere tutela-
ta e che implica dovoo eri e responsabi-
lità nei confrff onti della collettività e
dell’ambm iente ed è decisiva per il rag-
giungimento dello svilupuu po sosteni-
bile e per la sicurezza, il benessere
delle persone, il corretto utilizzo del-
le risorse e la quqq alità della vita.

Sono consapevoli che, per rag-
giunuu gere nel modo migliore tali obiet-
tivi, sono tenuti costantemente a mi-
gliorare le proprie capacità e cono-
scenze ed a garantire il corretto eser-
cizio della profeff ssione secondo i prin-
cipi di autonomia intellettuale, tra-
sparenza, lealtà e qualità della pre-
stazione, indipendentemente dalla lo-
ro posizione e dal ruolo ricoperto nel-
l’attività lavaa orativa e nell’ambm ito pro-
feff ssionale.

Sono altresì consapaa evoli che è do-
vere deontologico primario dell’in-
gegnere svolgere la profeff ssione in
aderenza ai principi costituzionali ed
alla legge, sottrarsi ad ogni foff rma di
condizionamento diretto od indiretto
che possa alterare il corretto eserci-
zio dell’atttt ività profeff ssionale e, in ca-
so di calamità, rendere disponibili le
proprie competenze coordinandosi
con le strutture preposte alla gestio-
ne delle emergenze presenti nel ter-

ritorio.
Sulla base di tali principi, in os-

servanza alla legge foff ndamentale ed
in particolar modo ai seguenti arti-
coli della Costituzione:

- art. 4, comma 2: “ogo ngg i cittatt dino
ha il dodd vererr didd svolgl egg rerr secondodd le
prorr po rie possibilità e la prorr po ria
scelta un’attività o una fuff nzione
che concorrarr al prorr go rerr sso mate-
riale o sps irituale dedd lla societàtt ”,

- art. 9: "la Repe ubblica prorr muove lo
svilupu ppp o dedd lla culturarr e la ricercrr a
scientifi iff ca e tecnica. TuTT tela il pae-
saga ggg io e il patrtt imonio stott rico e ar-
tistico dedd lla NaNN zione”,

- art. 41, commi 1-2: “l’inizii iativa
economica privata è liberarr . NoNN n
può svolgl egg rsrr i in contrtt arr sto con l’u-
tilitàtt sociale o in mododd dadd rerr carerr
dadd nno alla sicurerr zee zzz a, alla libertàtt
e alla digi ngg itàtt umana”,

stabiliscono liberamente di apaa provoo a-
re il seguente Codice Deontologico,
che dovoo rà essere rispettato e faff tto ri-
spetttt araa e da tutt tuu ttt i gli iscritttt i, anaa che ope-
rando al di fuff ori degli ambiti nazio-
nali al fiff ne di garantire il rigoroso ri-
spetto dei valori di legalità e respon-
sabilità sociale, a tutela della dignità
e del decoro della profeff ssione.

IINNGGEENNIIUUMM
La rivista di ingegneria “Inge-

nium” è stata foff ndata presso l'or-
dine degli ingegneri di TeTT rni nel
maggio del 1990 dal Prof.ff Ing.
Gino Papuli (tecnologo, umani-
sta ed eminente esponente del-
l'Archeologia Indudd strtt iale Italianaa a)
che ha diretto la rivista stessa fiff -
no al Dicembre 2003, quqq ando ha
lasciato la direzione all'amico e
collega Carlo Niri.

Identififf cato all' ISSN (Interna-
tional Standard Serial Number)
con la sigla ISSN 1971 - 6648,
Ingeniumuu è unuu a pubu blicazione in-
serita nell'elenco delle riviste
scientififf che CINECA-MIUR al
numero E203872

Da ventiquqq attro anni la rivista
viene pubu blicata e diffff uff sa gratui-
tamente a cura dell'Ordine Inge-
gneri di TeTT rni. Le copie (che so-
no recapaa itate a tutti gli ingegneri
iscritttt i all'Albo Provoo inciale di TeTT r-
ni, a tutt tuu ttt i gli ordini provoo inciali d'I-
talia ed al Consiglio Nazionale
degli ingegneri) vengono anche
invnn iate alle maggiori imprese del
territorio provoo inciale ternano ed
ai maggiori esponenti scientififf ci,
culturali e politici della regione
Umbria.

Riportrr iamo qui di seguito la premessa al nuovo"codice
deontologico degli ingegneri italiani", il cui testo è stato
delibebb rarr tott dal nosoo tss rorr Consiglio Nazaa ionale il 9 ApAA rirrle di quesee tss 'tta' nno
(vedi fascicolo allegato al presente numero della rivista)

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERII

CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI INGEGNERI ITALIANI

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERII

CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI INGEGNERI ITALIANI
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Una stss rtt utttt utt rarr legee gerarr di rarr pido assss ess mblaggio

LA NUOVOO AVV PAPP SSERELLA
SUL FIUME NERARR

La nuovoo a passerella si trovoo a alla pe-
rifeff ria dell'area, al termine di Corso
del Popolo, dove è in atto il più signi-
fiff cativo intervento urbr anistico ed edi-
lizio della nostra città. L'intervento è
caratterizzato da edififf ci destinati ad
uso pubu blico e ad abitazioni private la
cui struttura in calcestruzzo prefaff b-
bricato è spesso lasciata in vista.

Le nuovoo e costruzioni si intersecano
frff a loro, creando un signififf cativo gio-
co di volumi intervallati da ampi spa-
zi che si aprono sul Corso del Popolo
e, sul lato opposto, sul fiff ume Nera e
quindi verso l'area urbr ana di città
Giardino. L'attravaa ersamento pedona-
le del Nera assicura la continuità frff a le

dudd e aree urbr ane, centro storico e città
Giardino, da sempre separate, urbr ani-
sticamente e socialmente.

L'alta quqq alità dell'intervento di Cor-
so del Popolo, ove struttura e foff rma
sono quqq asi inseparabili, poneva un si-
gnififf cativo vincolo anche alla passe-
rella. Altri vincoli erano costituti dal-
la presenza del fiff ume, le cui sponde
sono ricche di unuu a splendida cortina di
verde che dovoo eva essere tutt telata e con-
servata. Inoltre si doveva rispettare il
limite dei costi di costruzione, l'assen-
za di aree da destinare al montaggio e
al varo tradizionale e il tempo di co-
struzione e varo che doveva essere
molto ridotto.

Con quqq este premesse, insieme al ri-
spetto delle nuove normative in atto,
alla necessità di accurate verififf che del
comportamento dinamico della strut-
tura e, da ultimo, con la richiesta del
collaudatore di eseguire collaudi sta-
tici con carichi foff rtemente dissimetri-
ci, si è confrff ontata la progetttt azione de-
fiff nitiva e, con qualche modififf ca, an-
che quqq ella esecutiva.

Questi vincoli e la geometria del-
l'attravaa ersamento si sono tradotti in
quqq esti numeri:
• Luce netta circa 55 metri

(55.410 mm)
• Larghezza utile 4.6 metri

(4600 mm )
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• Altezza oltre 5 metri (5225mm)
• VaVV ro a struttura ultimata senza

ponteggi intermedi
• Forma e strutture perfeff ttamente

connesse, in modo da annullare
interventi dopo il varo;

• Peso non supuu eriore alle 45 ton. per
rientrare nella capacita operativa
delle gru disponibili;

• Costo infeff riore a quqq ello
di preventivo;

Strutturalmente la ricerca di una
“struttura” che deve divenire “archi-
tettura” ha pesantemente condiziona-
to la tipologia costruttiva e lo schema
statico, senza dimenticare anche altre
essenziali esigenze. Si dovoo eva, infaff tti,
creare una struttura leggera di basso
impmm atto ambm ientale e di aspetto grade-
vole, faff cilmente realizzabile, traspor-
taba ile e “varaba ile” senza ricorrere a in-
gombranti ponteggi-.

Queste esigenze hanno imposto
non solo la scelta della geometria ad
arco ribassato incernierato agli ap-
poggi e dotato di diagonali diversa-
mente inclinate in modo da realizzare
una sorta di moderna “Vieerendell”,
ma anche il disegno degli attacchi e
delle diagonali ai correnti che devono
trtt asmetttt ere, nello schema statico adot-
tato, le alte sollecitazioni flff essionali

dell'incastro.
I collegamenti frff a correnti e mon-

tanti sono infaff tti privi di “faff zzoletti” e
bulloni, mentre gli attacchi delle varie
sezioni prefaff ba bricate in offff iff cina, sono
stati previsti bullonati e come tali rea-
lizzati.

I collegamenti dei diagonali sono
stati localizzati nei punti di momento
nullo.

Si è cercato di rendere leggibile lo
schema statico adottato e di eviden-
ziare lo stato fiff nale di coazione, rea-
lizzando unioni puntifoff rmi atte a tra-
smettere sollecitazioni semplici. La
mancanza di continuità del corrente
supuu eriore evidenzia lo stato di coazio-
ne, cosi come le giunzioni, saldate in
offff iff cina, dei montanti ai correnti evi-
denziano l'entità dei momenti flff etten-
ti da trasmettere.

Ne è derivata una struttura saldata
in elementi faff cilmente trasportabili,
da mettere assieme in rapidità in can-
tiere con soli giunti bullonati. Si è rea-
lizzata una struttura molto rigida, di
faff cile trasporto, atta ad essere varata,
dopo l'assiemaggio, nella sua interez-
za, di minor peso rispetto ad altre nel-
le quali l'arco portante e l'impalcato
agiscono separatamente sotto l'azione
di sollecitazioni dinamiche, essendo
prive di collegamenti rigidi atti a tra-

smettere gli sfoff rzi di taglio.
Certo, il peso dell'intera struttura

dovoo eva essere contenuto nei limiti del-
le prestazioni delle grandi gru di mon-
taggio disponibili nel nostro paese,
quqq elle da 1000 Tm.

L'esasperata ricerca, alle volte an-
che gratuita, ma in atto quasi dovun-
quqq e, di nunn ovoo i schemi strtt utuu ttt utt ruu ali di pon-
ti e passerelle pedonali ha comportato
una attenzione particolare alla dina-
mica della struttura.

Partiamo da alcune considerazioni.
Giustamente non vi sono limiti alle

frff equenze ammesse per strutture non
residenziali e quindi anche per ponti
pedonali. VeVV ngono raccomandate ve-
locità (20 mm/sec) e accelerazioni di
massimo disturbr o, ma di faff tto le rac-
comandazioni oggi esistenti apaa paiono
in piena evoluzione, in alcune parti la-
cunose ed in altre piuttosto imprecise.
Riprovoo a del faff tto è che alcunuu i ponti pe-
donali anche di grande impmm egno strut-
turale e di alto valore architettonico
sono stati chiusi al traffff iff co al punto di
rimanere inutilizzati per lunghi perio-
di, come è successo al ponte di VeVV ne-
zia ed al “Millenium Bridge” di Lon-
drdd a che hanno manifeff stato in esercizio
imprevisti problemi di eccessiva vi-
brazione anche in condizioni di traffff iff -
co normale. La riapaa ertura al traffff iff co è

55510

52
25

55510

52
25

Cerniere

46
00

SCHEMA STATICO

35
00
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poi avaa venuta dopo la messa in opera di
dispositivi passivi di smorzamento.

È
pp

noto che la sollecitazione dina-
mica più importante nel calcolo delle
passerelle pedonali è costituita dal
passo umano, solo o di gruppo. Que-
sto è schematizzato come carico non
costante e prevalentemente verticale.
La componente trasversale del moto,
dovuta al periodico spostamento del
corpo da una gambm a all'altra, è dell'or-
dine del 10% di quqq ella verticale e può
produrre sensibili vibrazioni dell'im-
palcato pedonale.

In quqq esto caso la “British Standard
5400” fiff ssa come valore massimo am-
missibile dell'accelerazione verticale
0,7 m/sec2. Ricordiamo che anche
l'Eurocodice 5 (con inpnn ut di peso e ve-
locità diverse) limita l'accelerazione
indotta a 0,7 m/sec2.

I modelli numerici e le provoo e speri-
mentali hanno dato risultati nel nostro
caso coerenti e consistenti.

Luigi i e SaSS ndrdd orr CoCC rrarr didd

CoCC mmitii ttt ett ntett :
• Corso del Popolo spa

ImII pm ortott dedd i lall vori:
• 447.000 euro

ImII pm rerr see e rerr alill zii zzz atrtt irr cii i
dedd llll 'o' po erarr :
• opere in acciaio

MCI srl di PePP rugu ia
• opere in calcestruzzo

Impresa Flamini di TeTT rni

PrPP orr go egg tttt ott arcrr hitii ett tttt ott nico
e strtt utttt urarr lell :
• Studio Corradi di TeTT rni

Dirii err zee ione lall vori:
• ing. Aldo Barbr ato di TeTT rni

CoCC llll all udadd tott rerr :
• Ing. Umberto Di Cristinzi

di IsII ernia



Costruire attrezzi inutili, proget-
tare meccanismi che non fuff nziona-
no, cercare le contro-soluzioni dei
problemi. Operare, insomma, nel-
l'ambito dell'"anti-ingegneria".

È quqq esto un campo, del tutto ori-
ginale, in cui l'architetto greco Ka-
terina Kamprani (che ha esposto re-
centemente al Salone del Mobile di
Milano) sa essere veramente "crea-
tivo".

ViVV mostriamo alcune delle sue
assurde realizzazioni, dalla serie in-
titolata 'The uncomfoff rtable', la cui
originalità è costituita, apaa punto, da
una ricercata anti-fuff nzionalità che
risulta immediatamente percepibile
guardando le immagini stesse.

Kamprani ha realizzato molte
opere nel corso di diversi anni e
sembra che abbia cominciato la sua
attività realizzando, come prima
prima creazione, un armadio con le
ante apaa ribili verso l'interno.

S.N.NN
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Progetti antifunzionali

L'A' NAA TINGEGNERERR
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Ingegee nerir a tett rnana di avavv nguardrr ia

I DRONI FAFF NNO DECOLLARE
LA SIRARR LAB ROBOTICS

Siralab Robotics, nasce nel 2007
come spin-offff accademico dal diparti-
mento di ingegneria elettronica e del-
l'infoff rmazione dell’Università di Pe-
rugia ed unisce persone con expertise
tecniche e conoscenza del mondo in-
dudd striale. La società, con sede aTeTT rni,
opera nel settore della robotica, con
particolare rifeff rimento alle tecnologie
unmanned (tutto ciò che è senza pilo-
ta) e rappresenta una delle realtà più
interessanti nel panorama italiano nel
campo della progettazione di control-
li automatici e sistemi autonomi.

Alla fiff ne del 2013, dopo un accor-
do con Italeaf,ff la startupuu per companynn
del grupuu po TeTT rni Energia, nasce Skykk -
Robotic, azienda di rifeff rimento per la
produdd zione in serie di SAPR (Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto).ViVV -
sto il grande svilupuu po del settore, è già
previsto nel piano industriale che la
Skykk Robotic, per la fiff ne del 2014, as-
suma l’assetto di S.p.A.

Parallelamente Siralab Robotics
mantiene la sua identità di società di
ingegneria per la ricerca e lo svilupuu po.

Impegnata anche in applicazioni
connesse al settore militare, oggi la Si-
ralab si concentra prevalentemente
sullo svilupuu po di soluzioni per il setto-
re civile.

Siralab ha progettato e realizzato
vari sistemi UAUU VAA (Unmanned Aerial
VeVV hicle, più comunemente conosciu-
ti oggi con il termine “droni”), a pro-
pulsione elettrica e guida automatica
tramite un autopilota di propria realiz-
zazione. Una Ground Control Station
ed un lanciatore completano il siste-
ma. TaTT li dispositivi sono di interesse
sia militare (ambito da cui nascono),
sia civile (protezione civile, vigili del
fuff oco, national securuu itytt e molto altrtt o).

L’LL azienda ternana è stata tra le pri-
me a faff r volare un drone ad ala fiff ssa
con propria avaa ionica ed ha progettato
un multi rotore in grado di scattare foff -
to e faff re riprese da un punto aereo fiff s-
so.

L’LL ala fiff ssa, presentata per la prima
volta a Pratica di Mare, ha una mag-
giore auaa tuu onomia di volo e unuu a maggior

portata: ciò la rende ideale in apaa plica-
zioni militari, quqq ali scorta per convnn o-
gli e ricognizioni.

Il mercato dei droni, più propria-
mente defiff niti SAPR dall’Ente Nazio-
nale per l’AvAA iazione Civile (ENANN C),
sta vivendo una faff se di grande espan-
sione nel settore civile ed è proprio per
tale motivo che si rende necessario ri-
spettare degli standard di sicurezza
come per tutti gli aeromobili. Dal 30
Aprile di quqq est'anno, è entrtt ato in vigo-
re il Regolamento ENANN C sui droni e
tutti gli operatori e le aziende del set-
tore dovoo ranno adottare gli standard ri-
chiesti dall’Autorità.

Skykk Robotic si sta già preparando,
foff calizzando molte delle proprie ener-
gie per soddisfaff re i requisiti di con-

trollo di progetto e quqq elli della tecno-
logia, ottenendo le qualififf che neces-
sarie per l’omologazione dei loro pro-
dotti.

I droni, inizialmente nati per scopi
militari, sono ora impmm iegati per attività
di telerilevamento di prossimità, sor-
veglianza e ricognizione (foff togram-
metria, agricoltura di precisione, mo-
nitoraggio dell’attività vulcanica, foff -
to e video-riprese aeree, rilievi 3D,
etc).

Il loro uso per l’agricoltura consen-
te di rilevare lo stato di maturazione
delle coltivazioni (ad esempio, oliveti
e vigneti, tipici del territorio umbro),
con elevato grado di precisione (5 cm
circa), mediante l’uso di foff tocamera
multi spettrale. I dati ottenuti consen-

Drorr ne multll itt -ii rorr tott rerr inii vololl
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tono poi agli agronomi di studiare e
programmare piani di coltivazione ed
interventi connessi.

Un altro campo estremamente dif-ff
fuff so è l’applicazione dei droni nella
foff togrammetria, con la possibilità di
ottenere unuu “Modello Digitale delTeTT r-
reno” con un grado di precisione di 3-
4 cm circa. La protezione Civile di Fo-
ligno si è avaa valsa delle tecnologie al-
l’avaa anguardia della Siralab.

Per quanto riguarda i progetti in
corso, la Siralab, in collaborazione
con l’ARPAPP Umbm ria ed il Dipartimen-
to di Biologia di Perugia, sta svilup-
pando e realizzando un USV (Un-
manned Surfaff ce VeVV ssel), ovvero un
vascello robotizzato autonomo a pro-
pulsione elettrica, per il monitoraggio
ambientale di laghi e bacini idrici in
grado di compiere campagne di misu-
ra e batimetrie in automatico. Si tratta
di unuu robot natante di 6 metrtt i, dotato di
pannelli solari e in grado di effff eff ttuare
campmm ionamenti in tempmm o reale su punuu -
ti GPS prestabiliti.A bordo dello stes-
so, è presente un eliporto per il drone.

Il vascello robotizzato sarà varato
per la prima volta sul lagoTrTT asimeno:
da qui deriva il suo nome “Trasibot”.
Pur non essendo stato ancora varato,
questo “gioiello tecnologico”, ha già
raccolto l’interesse delle ARPAPP di al-
tre regioni, in particolare quelle del
Nord Italia, caratterizzate dalla pre-
senza dei grandi laghi e si pensa già ad
una sua apaa plicazione in mare.

Un’ulteriore progetto della Siralaba ,
in faff se di svilupuu po, trovoo a apaa plicazione
nel settore della difeff sa e, nello speci-
fiff co, per la sicurezza umana. Si tratta
di un lettino robotizzato per le ambu-
lanze militari, che staba ilizza il pazien-
te, compensando eventuali sconnes-
sioni e adattandosi al tracciato strada-
le, ridudd cendo così i traumi del pazien-
te stesso.

La società è molto attiva nella par-
tecipazione ad eventi di settore: tra le
altre, si ricordano le partecipazioni a
“Roma Drone” e “Dronitaly”, nonché
alle due precedenti edizioni di Expo
Emergenze a Bastia Umbra. Nell’im-
mediato fuff turo, inoltre, la società sarà
presente a Settembre a Perugia, in oc-
casione della 15° confeff renza mondia-
le WoWW rld Lake Confeff rence (WLC) il
cui tema sarà “I laghi: il tesoro del pia-
neta”, ottima occasione per presenta-
re ilTrTT asibot.

VaVV lell ria Batttt itt sii tott ni
e Luca Barcrr herinii i (C(( GIGG )II

Drorr ne con GrGG orr und StSS att titt on

Drorr ne adAdd lall FiFF sii sa

Digi itii att l Elell vatitt on MoMM dedd l (D(( EDD MEE )MM
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La progettazione di un edififf cio,
di un impianto o di una quqq alsivo-
glia macchina richiede l’uso siste-
matico di grandezze fiff siche e delle
relative unità di misura.

Se si esaminano alcuni elaborati
o addirittura alcuni paragrafiff di leg-
gi dello Stato o dei Comuni e i re-
lativi regolamenti di apaa plicazione,
si notano a volte delle incongruen-
ze; infaff tti, particolarmente le unità
di misura, non sempre vengono

espresse nel Sistema Internazionale
(SI).

E’ vero che l’importanza di faff r
capaa ire a tutti di cosa si stia parlan-
do è foff ndamentale, ma è necessario
ricordare che con il D.P.PPR. 13 ago-
sto 1982 n. 802 è stata sancita una
legge dello Stato che recita testual-
mente: “Le unità di misura legali
da utilizzare per esprimere grandez-
ze, sono quqq elle riportate nel capaa ito-
lo 1 dell’allegato al presente decre-

to” e cioè le unità di misura del Si-
stema Internazionale, SI.

TaTT le obbligo è nato dall’adozione
da parte dello Stato italiano della
direttiva europea CEE n. 80/181 re-
lativa alle unità di misura:

la norma precisa altresì l’esatta
disposizione dei simboli e dei nu-
meri, che devono rispettare un vero
e proprio lessico.

Come è noto le unità foff ndamen-
tali del SI sono:

A queste unità foff ndamentali se-
guono quelle derivate e quelle che
hanno un nome specififf co (come ad
es. “voltampere”, simbolo VAVV , per
esprimere la potenza apaa parente della

corrente elettrica alternata o il nome
“var”, simbolo var, per esprimere la
potenza elettrica reattiva, nonché i
prefiff ssi ed i simboli che designano i
multipli ed i sottomultipli decimali.

L’LLuso delle grandezze foff ndamenta-
li e derivate, come precedentemente
accennato, va regolato con alcune
norme di seguito elencate.

PePP r un corretto utilizzzz o

LE UNITÀTT DI MISURARR

GRANDEZZA 
UNITA’ DI MISURA 

NOME SIMBOLO 

Lunghezza metro m 

Massa chilogrammo  kg 

Tempo secondo s 

Intensità della corrente 
elettrica 

ampere A 

Temperatura 
termodinamica 

kelvin K 

Quantità di sostanza mole mol 

Intensità luminosa candela cd 

1. Il simbolo dell’unità di misura segue
e non precede il numero.

2. I prefiff ssi vanno scritti in caratteri minuscoli
e non maiuscoli.

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

4 m3 4 mc 

m3 4 

6  m2 6 mq 

m2 6 

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

10 kg 10 Kg 
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Il rispetto di queste norme vale
per ogni tecnico, progettista, con-
sulente o installatore ed anche
per gli enti pubblici; a volte la

non corretta applicazione può
comportare critiche o peggio ri-
tardi nell’approvazione dell’ela-
borato, che altrimenti sarebbe

ineccepibile dal punto di vista
tecnico.

Gerolamo MaMM cchi

3. Non si deve mettere il punto dopo l’unità
di misura.

4. Quando l’unità di misura non è accompagnata
da un valore in cifrff e, deve essere espressa con
il nome per esteso e non con il simbolo.

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

9 m 9 m. 

 

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

nove metri nove m 

7. Il prodotto di dudd e o più unità va indicato
con un punto a metà altezza o con un pic-
colo spazio tra i simboli.

8. Il quqq oziente tra dudd e unità va indicato con una
barra obliquqq a o con esponenti negativi.

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

N·m o N m N.m 

 

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

m/s oppure m s-1  
 

m:s 
 

 

5. I nomi delle unità di misura devono essere
scritti con caratteri minuscoli (compresa la
lettera iniziale, anche se derivati dal nome
di scienziati) e non devono prendere la “s”
al plurale.

6. I simboli delle unità di misura derivate
devono essere scritti con la prima lettera
maiuscola (se le lettere sono più di una,
la seconda deve essere minuscola).

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

220 volt 220 volts 

 

FORMA 
CORRETTA 

FORMA 
ERRATA 

pascal  - Pa pascal - PA 

weber - Wb  weber - WB 

newton - N newton - n 

BIBLIOGRARR FIA E SITOGRARR FIA
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• httptt ://// w// ww.ww f. cff .camcom.it/tt d// odd wnload/dd D// PDD RPP _12_AGOSTOTT _1982_N_802.pdfdd ?ff chk=75h32hlr8e&DWNWW =5415
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15

Quattro milioni di colleghi operano nei 21 paesi interessati

IL MEDITERRRR ARR NAA EO?
E’ DEGLI INGEGNERI!

Si chiamaa a “1st CONFERERR NEE CE OF
THE ENGINEERS OF THE MEDI-
TERRRR ARR NAA EANAA ” l’eventnn o, orgr anaa izzataa o
dal CNI, dalla WoWW rlr d Federataa ion of En-
gineering Orgr anizations (WFEO) e
dalla Consulta della Regione Puglia
degli Ingegneri, svoltosi dall’otttt o al
dieci maggio a Lecce, a cui hanaa nnn o paraa -
tecipato 21 Paesi del Mediterraneo
(MEDADD Regions - Albanaa ia, Algeria,
Cipii ro, Croazaa ia, Egitttt o, FrFF anaa cia, GrGG ecia,
Israrr ele, ItII att la ia, Libii anaa o, Libii ia, Mala tll att , Ma-
rocco, Montenegro, Palestina, Porto-
gallo, Siria, Slovoo enia, spagna, TuTT nuu isia,
TuTT ruu chia).

Duruu anaa te la manaa ifeff stazione, che ha
riunuu ito i nunn muu erosi profeff ssionisti por-
tanaa doli a confrff ontnn araa si sulla necessità di
agevolaraa e la cooperazione del mondo
dell'ingegneria per lo svilupuu po e la sal-
vaguaraa dia delle araa ee che si affff aff ccianaa o
sull'araa ea, faff cilitanaa done la libera circo-
lazione, è stata fiff rmata unuu a dichiaraa a-
zione d'intenti con l'obietttt ivii o di crearaa e
unuu a costanaa te interazione reciproca at-
travaa erso la condivisione di attività,
eventi, stutt di ed iniziativii e.

Sono stataa itt avaa vvv iataa itt impmm ortrr anaa tnn itt tavaa ovv li didd
lavaa oro fiff nalizzati ad integraraa e le espe-
rirr enznn e degli Ingegngg erirr in tutt tuu ttt itt i Paesi del
Mediterranaa eo, come lo sfrff utuu ttt amaa ento
dell’Energr ia, la razionalizzazione del-
l’uso dell’acquqq a, la gestione dei rififf u-
ti e la cultutt ruu a.

Il CNI si è faff tttt o promotore di unuu ’i-
niziativii a che tende al fuff tuu utt ruu o, per co-
strtt uire unuu linguaggio comumm nuu e dell’in-
gegneria, per faff cilitaraa e la cooperazio-
ne trtt a gli Ingegneri e agevolaraa e la cir-
colazione degli ingegneri in quqq esta
paraa te di mondo. Ma anaa che in grado di
dimostrtt araa e come le politiche di coo-
perazione economica, fiff nanaa ziaraa ia, so-
ciale e cultutt ruu ale trtt a i paesi dell’Euruu o-
pa meridionale e dell’Afrff ica setttt en-
trtt ionale sianaa o, ad oggi, necessaraa ie per
rendere quqq est’araa ea unuu o spazio di svi-
lupuu po, prosperità e pace.

Il Mediterraneo deve divenire il

centrtt o delle nostrtt e politiche interna-
zionali, apaa rendosi verso i nunn ovoo i sentnn ierirr
dei trtt asporti e delle infrff astrtt utuu ttt utt ruu e (im-
pianaa tistica, energr ia, trtt asporti e teleco-
mumm nuu icazione sono i setttt ori dovoo e la ri-
chiesta di compmm etenze ingegneristiche
didd alto livii ello è più elevee avv taa a)a consapaa evee ovv li
che oggi, più che mai, l’ingegnere ita-
lianaa o è molto richiesto all’estero.

Il Mediterranaa eo non è unuu a sempmm lice
araa err a geograrr fiff ca, ma unuu a comumm nuu inn tii àtt inii cuiuu
l’Italia assumuu e unuu ruolo foff ndamaa entale
per garaa anaa tire gli equqq ilibri sociali, amaa -
bientali, economici.

La creazaa ione didd unuu ’araa ea a “libii era cir-
colazione” assumuu e allora, per tutt tuu ttt i i
paesi del MEDADD , unuu paraa ticolaraa e signi-
fiff cato, che può faff vaa orire nunn ovoo i sbocchi
di mercato, nunn ovoo e opportutt nuu ità profeff s-
sionali e, contemporaneamente, un
amaa bm ito di condivii isione di sapaa eri spe-
cialistici.

Per circa i quqq atttt rtt o milioni di inge-
gneri che operanaa o nei 21 paesi che si
affff aff cciano sul Mediterraneo si può
pensaraa e didd avaa vvv iaraa e la creazaa ione didd unuu ’a-
rea (di “libera circolazione”, apaa punuu to)
in cui si possanaa o araa monizzaraa e i divii er-
si modelli di regolazione della profeff s-
sione. Il passo iniziale consiste nel ri-
conoscimento delle qualififf che che
potrtt à affff iff anaa caraa si ed integraraa si all’esi-
stentnn e didd retttt ivii avv 36/2// 005 (che regola l’e-

sercizio della profeff ssione per i citttt adi-
ni di unuu o Stato membm ro dell’UE) e di-
retttt ivii a 55/2013 (che prevede modalità
di riconoscimentnn o dei diplomi, certififf -
cataa itt e quqq auu laa ififf che prorr feff ssionalaa i peree alaa cucc nuu e
categorie di citttt adini di paesi terzi –
extrtt a UE).

E’stataa a pertanaa tnn o condotttt a unuu a ricer-
ca nei 21 Paesi del MEDADD in cui sono
stati presi in esamaa e gli aspetttt i foff nda-
mentali che caraa atttt erizzanaa o la profeff s-
sionoo enn . Sonoo onn statt taa itt anaa ann laa izzzz ataa itt i peree crr oroo si foff roo -rr
mataa ivii i, le modalità didd accesso e didd eser-
cizio della profeff ssione, l’obbligo o
meno di unuu tirocinio profeff ssionale o di
altrtt e foff rme di praticanaa tato, l’esistenza
di aggiornamaa entnn o profeff ssionale contnn i-
nunn o e l’obbligo di stipula di unuu a poliz-
za di responsaba ilità civii ile profeff ssiona-
le a tutt tuu ela terzi.

Ne è risultato che la profeff ssione è
strtt etttt amaa entnn e regolamaa entnn ataa a nella mag-
gior paraa te dei paesi esamaa inati (paraa -
zialmentnn e in Albanaa ia e Montnn enegro, li-
bera in Algeria, Maraa occo, Franaa cia).

In buona paraa te dei paesi considera-
ti per accedere alla profeff ssione di in-
gegnere sono necessaraa irr 5 anaa nnn i didd stutt didd o
dopo la foff rmazione secondaraa ia supuu e-
riore. L’LListitutt tuu o dell’accreditamaa ento è
presente in divii ersi paesi, il tirocinio
viene prevee isto in almeno della metà dei
paesi esamaa inataa itt e l’aggiornrr amaa entnn o con-
titt nunn o obbligataa orirr o è prerr vee isto solo in Ita-
lia e Croazia. La polizza di responsa-
bilità civii ile profeff ssionale a tutt tuu ela terzrr i
è prevista solo in tre paesi (Italia,
Malta, Siria).

Mossi quqq indi dalla consapaa evolezza
che opportrr utt nuu ità concrerr te didd crerr scita esi-
stono, gli ingegneri hanaa nnn o asseconda-
tott la necessitii àtt didd suss puu eree arr raa err le baraa rrr irr eree err esi-
stenti ed apaa rire le porte a quqq elle siner-
gie profeff ssionali che faff naa nnn o già paraa la-
re di unuu a nunn ovoo a "Lisbona" per gli in-
gegneri del Mediterranaa eo.

Elill sii abetttt att Rovigi lgg ill oni
Alell ssandrdd orr PaPP ssetttt itt
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Siamaa o in Euruu opa, in piena rirr orgr anaa iz-
zazione compmm lessivii a. TrTT oppo spesso
però, anaa che l’UE dimentnn ica le profeff s-
sioni. Finalmentnn e ci araa rirr vii avv didd retttt amaa entnn e
unuu a voce colma di speranaa za: è quqq ella
del ViVV cepresidentnn e della CE AnAA tnn onio
TaTT ja anaa i, che affff eff rmrr a “I foff ndidd euruu opei ai
profeff ssionisti”.

Gli Ingegneri rapaa presentnn anaa o unuu in-
sieme rilevanaa tnn e dei profeff ssionisti, che
possono essere ben considerataa i quqq anaa do
si dedd fiff niscono le prorr spss etttt itt vii evv strtt arr taa egiche
didd crescita. Ed i prossimi foff ndidd euruu opei
costitutt iscono senznn ’altrtt o unuu a delle mag-
giori opportutt nuu ità su cui poter contnn araa e,
trtt ataa ttt anaa do temi che riguaraa danaa o la pre-
venzione sismica ed idrdd ogeologica, lo
svilupuu po amaa bm ientnn ale ed energr etico, le
infrff astrtt utuu ttt utt ruu e, l’ open dataa a. Si trtt ataa ttt a di
setttt ori che, trtt a l’altrtt o, potrtt ebbero con-
sentnn ire all’Italia di getttt araa e le basi per
unuu a ripresa e che coinvnn olgono diretttt a-
mentnn e il mondo dell’ingegngg erirr a.

La soglia del 3%, corrirr spondentnn e al
rarr paa portrr o sulu dedd fiff cit/tt P// IL, è la quqq ota simii -
bolo che Bruxuu elles ha trtt asfoff rmataa o in
unuu a sortrr att didd inii cubu o nazaa ionala e, inii quqq auu naa tnn ott
capaa ace didd vincolaraa e i Fondidd didd sponibii ili

dedd ll’UEUU ala Pataa ttt o didd staba ilità. TuTT tuu ttt avaa ia, unuu
altrtt o limite incombm e sulle motivii avv zioni
che non permetttt ono di usufrff urr ire della
grarr naa paraa trr e dedd lle rirr sorse euruu orr poo ee: i foff ndidd ,
per essere spesi, devono essere cofiff -
nanaa znn iataa i dal Paese membm ro per il 50%.
Questo compmm ortrr a la necessità didd predidd -
sporre ed orgr anaa izzaraa e programaa mmm i ade-
gugg ataa i per agganaa ciaraa e i foff ndidd euruu opei. Si
riscontnn rtt a invnn ece unuu a caraa enza di idee
che, in buona misuruu a, coinvnn ovv lge anaa che
gli ingegngg erirr , considerarr naa do ad esempmm io
che buona paraa te dei foff ndi disponibili
dal 2007-2013, era faff vaa ovv rirr re la realizza-
zione delle infrff astrtt urr tuu ttt utt ruu e.

Per i prossimi setttt e anaa nnn i saraa à pertrr anaa -
to necessaraa io mumm tuu araa e le prospetttt ivii e e
gugg araa daraa e didd vii ersamaa entnn e, se è vero che il
maggiore trtt a i programaa mmm i 2014-2020
“Horirr zon” è stataa o fiff nalizzataa o alla rirr cer-
ca ed ala l’inii nnn ovoo avv zaa ione scientnn itt fiff ca: camaa pmm i
in cui l’ingegneria non può restaraa e
afoff na, supuu portrr ataa a trtt a l’altrtt o da unuu a so-
cietà in piena trtt asfoff rmrr azaa ione, in cui le
prorr poo oste energr etitt che ed amaa bm ientnn ali rerr n-
dono anaa cor più apaa petibii ili le istanaa znn e ne-
cessaraa irr e a realizzaraa e tali obietttt ivii i.

Innnn ovoo avv zaa ione, rirr cerca ed agenda didd gi-

tale sono stataa e inserirr te trtt a i quqq ataa ttt rtt o set-
tori chiavaa e sostenunn tuu i dalla Politica di
Coesione. Insieme al sostegngg o PMI ed
economia a bassa emissione di caraa br o-
nio. A quqq estitt si aggiuii nuu gono il Prorr grarr maa -
ma Orizzontnn e 2020 e Connnn ecting
Euruu ope FaFF cilitytt per le infrff astrtt urr tuu ttt utt ruu e didd -
gitali.

Nel 2014-2020 dall’UE saraa anaa nnn o
messi a disposizione circa 100 mld di
euruu o per fiff nanaa ziaraa e ricerca ed innnn ovoo a-
zione, circrr a 23 mld didd euruu orr per sostene-
re unuu ’economia a bassa emissione di
caraa br onio, effff iff cienznn a energr etitt ca ed ener-
gie rirr nnnn ovoo avv ba ili, circrr a 66 mld didd euruu orr per
reti trtt anaa s-euruu opee didd trtt asportrr o e proget-
ti per infrff astrtt urr tuu ttt utt ruu a amaa bm ientnn ale.

La polititt ca didd coesione e gli altrtt irr prorr -
gramaa mmm i fiff nanaa znn iataa i dal bilanaa cio UE rapaa -
presentnn anaa o quqq indidd intnn ervrr entnn i didd invnn esti-
mentnn o per crerr araa err svilull puu po e nunn ovoo i postitt
di lavaa oro, sostenendo così anaa che l’ataa -
tutt ale necessità di sostenere la ripresa
dell’economia.

Elill sii abetttt att Rovigi lgg ill oni
Alell ssandrdd orr PaPP ssetttt itt

HORIZON 2020
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Il visitatore che giunuu ge a Strtt oncone
non s’avaa vvv ede subu ito della foff ntnn anaa a, per-
ché la granaa de araa cata della porta uruu br ica
insieme all'aggraziata loggia sovoo ra-
stanaa te assorbr e tutt tuu ttt a la sua atttt enzione.
Soltanaa tnn o in unuu secondo tempmm o, quqq anaa do
volge lo sguardo all'indietrtt o, viene
colpito dallo spetttt acolo della foff ntanaa a
monunn muu entale. Il timpmm anaa o trtt ianaa golaraa e
centnn rtt ale, i dudd e delfiff ni lataa erali scolpiti a
bassorirr lievee ovv e le trtt err vavv sche ovoo ovv idadd li sor-
montate da protomi leonine denotanaa o
unuu 'araa chitetttt utt ruu a eleganaa tnn e ed elaba orataa a, didd
chiaraa a faff tttt utt ruu a rinascimentale.

Si trtt atttt a d’unuu a delle più belle “foff n-
tanaa e di porta” dell'epoca di cui, puruu -
trtt oppo, non conosciamaa o l'auaa tuu ore. Ep-
puruu e unuu occhio esperto capaa isce immmm e-
diatamaa ente come l’impmm ianaa to araa chitet-
tonico risponda a canaa oni d’araa monia e
d’equqq ilibrio tipici del Rinascimentnn o. E
s’accorgr e anche che le proporzioni
dedd ll'opoo erarr sono stataa e tutt tuu ttt e pondedd rarr taa e con

ataa ttt ett nee znn ionenn dadd laa mimm stett ree irr oso prorr go etttt itt statt dedd l-
l'epee oca. Ne faff feff dedd il faff taa ttt o che esse sono
araa ticolate nell'amaa bm ito delle classiche
“p“ rorr poo orzrr ioni auaa ruu err e”, le quqq ali, nei secoli,
sono state sempmm re considerate canaa one
di bellezza assolutuu o. Dunuu quqq e l’ignoto
progettista della foff ntana delle “tre
tazze” non era di certo unuu novoo ellino.
Probaba ilmentnn e non si trtt ataa ttt avaa a nemmmm e-
no didd unuu “locala e”, ma quqq asi sicuruu arr maa entnn e
d’unuu araa tista di livii ello nazionale.

La quqq estione è molto intnn eressanaa tnn e ed
anaa drdd ebbe adeguataa amaa entnn e apaa profoff ndita
per rispondere alla domanaa da “d“ add dodd ve
vengogg no le perfr eff ttett prorr po orzrr ioni rina-
scimentatt li dedd llall foff ntatt na didd StSS rtt orr nco-
ne?”. Secondo le rirr cercrr he effff eff tttt utt ataa e sui
dodd cucc muu entnn itt dedd ll'araa crr hihh vii ivv o stott rirr co didd Strtt orr n-
cone dal dotttt . Giorgr io AnAA geletttt i e dalla
dodd tttt .saAnAA nnn a Ciccaraa err lli, la foff ntnn anaa a rirr sala e
al 1559 quqq anaa do dudd e mastrtt i scalpellini
locali (mastrtt o Pietrtt o e mastrtt o Moret-
to) fuff ruu ono incaraa icati della realizzazio-

ne dell'opera. Perciò il disegno pro-
getttt utt ale dovoo rebbe risalire allo stesso
anaa nnn o o, magaraa i, a quqq alche anaa nnn o prima.
Non potrtt err be bbb e essererr scataa utt ruu irr to, ad esem-
pio, dai contatttt i che (sempmm re secondo
le suddetttt e ricerche di araa chivii io) saraa eb-
bero stati presi dalla comumm nuu ità strtt on-
conese alcunuu i anaa nnn i prima con Antonio
dadd Sanaa gala lo, mentnn rtt err l'araa crr hitetttt o stavaa avv la-
vovv rarr naa dodd per contnn o dedd l PoPP ntnn efiff ce alla ca-
scataa a delle Maraa mrr orerr ? Oppuruu err , dataa o che
Strtt oncone avaa eva da sempmm re otttt imi rapaa -
porti con la Chiesa, l'auaa tuu ore non po-
trtt ebbe essere stataa o unuu o degli araa trr isti “pa-
pala i” che opoo erarr vaa avv naa o nella vicinii a RoRR ma?
A quqq ell'epoca la capaa itale italianaa a era unuu
giganaa tesco canaa tiere dovoo e Michelanaa ge-
lo, ormai vecchio, stavaa a anaa cora lavaa o-
ranaa do alacremente alla basilica di Sanaa
Pietrtt o contornato da unuu o stutt olo di
aiutuu i...

SiSS lii vll ia NiNN rii i

Un mistero del tardo Rinascimento

L'AUAA TORE DELLA FONTATT NA
DELLE TRE TATT ZZE
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LA FONTATT NA RINASCIMENTATT LE
DI STRONCONE

1

3

2
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6

4

5

7

1. FoFF tott aererr a con (i(( n basso a sin.). lall
piazzzz a didd accesso al centrtt orr storico
dodd ve,e didd frff orr ntett allall portatt urbica, si
trtt orr va lall foff ntatt na monumentatt le dedd l-
le trtt err tatt zaa zzz e;

2. La documentazione dell'a' rcrr hivio
storico comunale che, grarr zie aga li
stutt didd dedd l dodd tt.tt Giorgr io Angn egg lell tti,i ha
permesso di risalirerr ad alcuni im-
portatt nti dadd ti rigi ugg ardrr add nti lall costrtt u-
zione origi inaria e la successiva
trtt arr sfs off rmrr azaa ione dedd ll'o' po erarr ;

3. SeSS zee ione e prorr sps etto dedd llo stato at-
tutt ale dedd llall foff ntatt na;

4.-5.Le sculturerr in bassorilievo dei
"d" edd lfll iff nii i". SiSS trtt arr tttt att didd opo ererr rerr alill zii zzz azz tett
su didd versrr e pezee zzz aturerr didd pietrtt arr , suc-
cesee sss ivavv mentett asaa sss emblall tett nellll all com-
posizii ione gegg nerarr le didd faff cciatatt ;

6.66 Dettaga lio di una dedd lle trerr prorr tomi
lell oninii e chcc e sovoo rvv arr saa tatt no e alill mii entatt no
le trerr "tazzzz e" ellittiche del monu-
mentott ;

7.77 UnUU a vecchia foff to dedd llall faff cciatatt ri-
nascimentale origi inaria (l(( 'a' ttuale
partett infn eff riorerr con vasca e scale
lall tett rarr li costitutt isii ce un'a' ga ggg iuntatt ot-tt
tott centett see ca)a ;
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PePP r accrerr see css ererr la cultutt rarr normatitt vavv degee li ingegee nerir

IMPORTRR ATT NTE INSERIMENTO
DELL'ORDINE NELL'UNI

Più volte, anche sulle pagine di In-
genium, si è scritto di norme UNUU I co-
me strumento foff ndamentale nelle at-
tività dell’ingegnere sia libero profeff s-
sionista che dipendente, sia operante
nel settore Civile ed Ambientale che
Indudd striale o dell’Infoff rmazione.

TeTT mpo faff si parlò del possibile ac-
quisto delle norme UNI da parte del-
l’Ordine, faff tto quqq esto che fuff ostacola-
to dall’elevato costo sia di acquqq isto sia
dei successivi aggiornamenti.Ad ogni
modo per molti anni vi è stata unuu a con-
venzione con l’Istituto Profeff ssionale
“Pertini” di TeTT rni per gentile conces-
sione dell’allora preside Ing. Giocon-
do TaTT lamonti.

Oggi su questo tema emergono in-
teressantissime novità. In effff eff tti il
C.N.I. (Consiglio Nazionale degli In-
gegneri) è divenuto “grande socio”
dell'Ente Nazionale Italiano di Unififf -
cazione. Al centro dell’operazione vi
è la sinergia, lo scambio di infoff rma-
zioni e l'orgr anizzazione di attivita' foff r-
mative.

In unuu comumm nuu icato dello scorsoApAA ri-
le si legge:

“A“ ccrescere la cultura normativa
degli ingegneri. È questo l’obiettivo
generale dell’accordo tra il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri (CNI) e
l’UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unififf cazione), fiff rmato il 16 aprile
2014, presso l’Ordine degli Ingegneri
di Milano, dai due presidenti, l’Ing.
Armando Zambm rano e il Dr. PieroToTT r-
retta.

Ad accomunuu are i dudd e orgr anismi è la
convnn inzione che la normazione tecni-

ca rappresenti uno strumento essen-
ziale allo sviluppo delle attività im-
prenditoriali e che la sua conoscenza
migliori sia la crescita competitiva
delle micro, piccole e medie imprese
sia dei profeff ssionisti. Grazie all’inte-
sa siglata, gli ingegneri, tra le altre co-
se, potranno consultare, a costi molto
vantaggiosi, le normative tecniche di
loro interesse.

La collaborazione tra CNI ed UNI
ha dunque il fiff ne di migliorare le si-
nergie utili al raggiungimento dei ri-
spettivi scopi istituzionali ed,dd a quqq esto
proposito, è stata stabilita l’associa-
zione del CNI nella categoria “Gran-
de Socio”.

Più in dettaglio, il Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri raccoglierà e se-
gnalerà all’ UNUU I tematiche di interes-
se degli ingegneri, al fiff ne di indirizza-

re le opportunità di lavaa ori tecnici di
elaborazione di norme. Da parte sua,
UNUU I si impegnerà ad aggiornare tem-
pestivamente i propri archivi degli
esperti nominati dal CNI ed a racco-
glierne le istanze espresse al fiff ne di in-
dividuare le soluzioni. Inoltre, l’ente
attiverà le sinergie possibili affff iff nché
gli ingegneri iscritti, attravaa erso gli Or-
dini territoriali, possanaa o benefiff ciaraa e di
tutte le infoff rmazioni inerenti l’attività
normativa, i nuovi progetti e quqq elli in
corso, i principali avaa venimenti nazio-
nali, europei e internazionali. Infiff ne, i
dudd e organismi si impegneranno a pro-
gettare ed effff eff ttuare congiuntamente
una serie di attività foff rmative sui temi
della normazione tecnica a benefiff cio
dell’aggiornamento profeff ssionale de-
gli ingegneri iscritti, con acquqq isizione
di crediti foff rmativi, utilizzando le ri-
spettive competenze e strutture.

“Esprimiamo la massima soddisfaff -
zione per la sottoscrizione di questo
accordo”, ha affff eff rmato Armando
Zambm rano Presidente del CNI. “Prima
di tutto perché grazie ad esso il CNI
riorganizza in maniera strutturata la
presenza degli Ordini degli Ingegneri
in UNI, un organismo che auspichia-
mo possa diventare anche per il legi-
slatore il rifeff rimento per l’elaba orazio-
ne e l’aggiornamento di tutt tte le norme
tecniche. Acquisendo la qualififf ca di
“Grande Socio” il CNI qualififf ca la
presenza degli ingegneri in UNI, po-
nendola allo stesso livello di altre
grandi organizzazioni come Confiff n-
dudd strtt ia ed Inail. Inoltrtt e, siamo sicuruu i di
avaa ere offff eff rto ai nostri iscritti un servi-
zio concreto e molto apprezzato che
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metttt e a disposizione unuu a preziosa banaa -
ca dati a costi davaa vero convnn enienti”.

L’LL Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia diTeTT rni non è rimasto a guarda-
re. Acquqq istando una quqq ota è divenuto
di diritto parte integrante di questo
complesso ed interessante meccani-
smo sinergr ico ben più di quqq anaa to avaa reb-
be faff tto come semplice parte del CNI.

Lo scorso 29Aprile l’Ordine terna-
no ha partecipato infaff tti all’assembm lea
triennale dei soci dell’UNI svoltasi a
Milano alla presenza di tutti i soggetti
avaa enti diritto, tra cui appunto i vertici
del CNI, e degli altri Ordini territoria-
li degli Ingegneri che hanno scelto di
acquqq istare direttamente una quqq ota.

In tale occasione, oltre ad operazio-
ni burocratiche di rito e di routine, so-
no stati eletti 8 compmm onenti del Consi-
glio Direttivo dell’UNI. Per tale ope-
razione il singolo voto di ogni avaa ente
diritto (tra cui apaa punto il nostro Ordi-
ne) è stato decisivo. In conclusione,
nel nuovoo o organigramma del direttivo
UNI per il triennio 2014-2016, risul-
tano eletti diversi soggetti proposti dal
CNI trtt a cui ilViVV ce Presidente CNI Ing.
Fabio Bonfàff .

Lo scorso 6 Maggio il nuovo Con-
siglio Direttivo ha eletto i componen-
ti della Giunta Esecutiva dell’UNUU I tra
cui risulta tra i Vice Presidenti anche
l’Ing.Armando Zambrano (Presiden-
te CNI).

Per i singoli iscritti al nostro Ordi-
ne, e per l’Ordine stesso, sono in faff se
di chiara defiff nizione i possibili van-
taggi. Il principale è ovviamente la
possibilità di acquqq istare le norme stes-
se con “scontistiche” di riguardo.

Seguiranno in fuff turo comunicazio-
ni uffff iff ciali sui dettagli di tali aspetti,
sia nei prossimi numeri di Ingenium,
sia come circolari dell’Ordine o del
CNI.

SiSS mii one MoMM notttt itt

Certrr ificati energetici

LALL "SVSS EVV NDITATT "AA
DEGLI INGEGNERI

L'Ordine di Catania ha recente-
mentnn e denunn nuu ciataa o alcunuu i iscritttt i che
pubu blicizzavaa anaa o le loro prestazioni
di Certififf cazione Energr etica offff eff rte
a prezzi enormemente ridotti ri-
spetttt o alla media consueta dei paraa a-
metrtt i di rifeff rimento. La diffff uff sione
delle prestazioni, foff rmumm lataa e trtt amaa i-
te piataa ttt afoff rme on line, ha suscitataa o
scandalo, indudd cendo l'Ordine pro-
feff ssionale a segnalare i colleghi ai
Consigli di disciplina territoriali.

La quqq estione da esaminare è
quqq ella di accertaraa e se unuu tale com-
portamaa entnn o contnn rtt avaa venga ai princi-
pi di decoro profeff ssionale sanciti
dal Codice civile e costitutt isca di
faff tto una trtt asgressione al codice
etico e deontnn ologico degli ingegne-
ri italiani (v.vv faff scicolo allegato al
presentnn e nunn muu ero di Ingeniumuu ).

Dopo l'eliminazione delle taraa iffff eff
profeff ssionali minime (a suo tempmm o
sempmm re previste dalla vecchia legi-
slazione) staba ilire l'entità di unu
"giusto compmm enso" divii entnn a sempmm re
più diffff iff cile. Se da unuu a parte si

moltiplicanaa o gli intnn erventnn i di coloro
che chiedono azioni disciplinaraa i nei
confrff onti di chi commercializza e
svende la profeff ssione "compmm romet-
tendo la credibilità della cataa egoria"
con la richiesta di compmm ensi irriso-
rirr , dall'altrtt a ci sono coloro che chie-
dono che almeno “le prestazioni ri-
guaraa danaa tnn i la tutt tuu ela pubu blica", come
collauaa di, certififf cazioni, e simili non
venganaa o assimilataa e a sempmm lici pre-
stazioni profeff ssionali ma rimanaa ga-
no svincolate dalle procedudd re di
libera concorrenza.

TuTT ttavaa ia, dato che ormai vale il
"principio della libera contnn rtt ataa ttt azio-
ne trtt a le paraa trr i", i vavv raa irr tentnn ataa ivii i di fiff s-
saraa e criteri obbietttt ivii i di valutuu azione
sono destinati al faff llimento. In tal
senso hanno anche operato diversi
Ordini provoo inciali e sono stataa e foff r-
nite indicazioni persino dallo stesso
Consiglio Nazionale Ingegneri ma
i risultataa i fiff nora si sono rivii elataa i pra-
ticamaa entnn e ineffff iff caci.

C.CC N.NN
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In nome del lavovv ro

AL COSPETTO
DI PAPP PAPP FRARR NCESCO

Lo scorso Giovoo edì 20 Marzo i di-
rigenti e gli operai delle Acciaierie
di TeTT rni e i Fedeli della diocesi di
TeTT rni-Narni-Amelia hanno incontra-
to Papaa a Francesco.

L’LL occasione che ha spinto circa
7.500 pellegrini da TeTT rni alla volta
di Roma è il 130° anniversario di
foff ndazione delle Acciaierie di TeTT r-
ni, simbolo di capaa acità imprendito-
riali ed operaie che hanno reso ce-
lebre quqq esto nome ben oltre i con-
fiff ni d’Italia.

Dopo la messa in San Pietro ce-
lebrata dal vescovoo o Mons. Ernesto
VeVV cchi, tutti i partecipanti si sono
spostati in aula Nervi per l’incontro
con Papaa a Francesco.

Nel suo discorso alla foff lla, il
Pontefiff ce ha rinnovoo ato la vicinanza
di tutta la Chiesa, non solo alla so-
cietà “A“ cciai Speciali TeTT rni”, ma
alle aziende del nostro territorio e,
più in generale, a tutto il mondo del
lavaa oro. Di frff onte all’attuale carente
svilupuu po dell’economia e al travaa a-
glio che attravaa ersa l’attività lavaa ora-
tiva, occorre riaffff eff rmare che il la-
voro è una realtà essenziale per la
società, per le faff miglie e per i sin-
goli. Il lavaa oro, infaff tti, riguarda di-
rettamente la persona, la sua vita, la
sua libertà e la sua feff licità. Il valo-
re primario del lavaa oro è il bene del-
la persona umana, perché la realiz-
za come tale, con le sue attitudini e
le sue capaa acità intellettive, creative
e manuali. Da quqq i deriva che il la-
voro non ha soltanto una fiff nalità
economica e di profiff tto, ma soprat-
tutto una fiff nalità che interessa l’uo-
mo e la sua dignità.

All’emozionante giornata hanno
partecipato, per diffff eff renti motivi,
anche dudd e membri della Commis-
sione Giovoo ani Ingegneri del nostro
ordine: Roberto Pecorari, in rapaa pre-
sentanza della società per cui lavaa o-
ra, la “Sangemini Fruit S.p.A.” apaa -

partenente al Grupuu po Sangemini,
che come molte aziende ternane
soffff rff e la grande crisi economica
che invnn este l’intera nazione e che
proprio in quqq ei giorni era interessa-
ta da un cambio di proprietà piutto-
sto travaa agliato e, Luca Barcherini,
che col suo grupuu po, gli “Sbandiera-
tori e Musici Città di Amelia”, ha
accolto l’ingresso del Papaa a in Aula
Nervi, con musiche a ritmo di tam-

buri, squqq illi di chiarine e coreogra-
fiff e di bandiere.

Dopo le dudd e precedenti esperien-
ze del 2000 e del 2003 di frff onte a
Papaa a Giovoo anni Paolo II, gli Sban-
dieratori hanno avaa uto l’opportunità
di tornare in VaVV ticano per celebrare
uno dei Papaa i più amati di sempre e
per sostenere le Acciaierie di TeTT rni
a 130 anni dalla foff ndazione.

R.P.PP
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L’LL innovoo avv zione tett cee nologo ica e sui matett rir ali aprerr un nuovoo ovv sess gee mentott nel trtt arr spopp rtrr ott
pepp rsrr oss nale;e fiff nalmentett rir soss ltitt i prorr blemi dei pepp rcrr orsrr i complesee sss i, rir pidi e con curvrr evv .

SCALAA ALL RAA ERR LE MONTATT GAA NE,
SCENDERERR I SENTIERI

Da molti anni, aziende ed opera-
tori del mondo ascensoristico met-
tono a punto soluzioni per collega-
re e servire posti inaccessibili o co-
munquqq e gravaa emente svantaggiati;
basta citare la grande faff miglia dei
“montascale” o montacarrozzine o
piattafoff rme di varia foff ggia per af-ff
frff ontare barriere architettoniche.

Quando la dimensione aumenta o
gli aspetti ambientali si complica-
no, è necessario pensare ad altre
soluzioni; è il caso di ripide pen-
denze, scalinate importanti, passag-
gi su terreni rocciosi o addirittura
quqq ando il passaggio non c’è e biso-
gna crearlo.

In tutti quqq esti casi le soluzioni
devono essere progettate ad hoc per
la specififf ca situazione, tenendo
conto però di molti vincoli: il ri-
spetto delle normative ed in parti-
colare in termini di sicurezza, la
praticità d’uso, la velocità di servi-
zio, l’affff iff dabilità nel tempo e, or-
mai al primo posto, il rispetto per
l’ambiente sia in termini di estetica
che di impatto.

“Impianti con curve e cambi di
pendenza: una nicchia di mercato
a grande valore aggiunto.”

Quest’articolo intende foff calizzar-
si su un segmento apaa plicativo parti-
colare, quqq ello degli ascensori incli-
nati a percorso complesso, curvili-
neo e con cambi di pendenza; se-
condo la normativa non è neanche
corretto chiamarli “ascensori incli-
nati” perché le soluzioni realizzati-
ve sono più articolate: si pensi ad
esempio al collegamento di dudd e
zone con ripidi dislivelli, o magari
altrimenti irraggiungibili: o ancora
ad una villa, o un albergo, che vuo-
le realizzaare un accesso al mare, o
al collegamento tra un parcheggio
ed una zona di passeggio e così via.

È un ambito apaa plicativo di nic-

chia, che richiede il lavaa oro con-
giunto e sinergico di più attori: lo
studio di ingegneria e progettazio-
ne, il produdd ttore delle macchine, il
delicato compito della posa in ope-
ra, il manutentore. Allo stesso tem-
po apaa re molte opportunità, sia per-
ché fiff no ad ora poco svilupuu pato, sia
per i margini che offff rff e, decisamen-
te elevati.

I requqq isiti dello specififf co seg-
mento apaa plicativo sono:

- distanza da coprire importante,
che supuu era faff cilmente quqq alche deci-
na di metri per arrivare anche alle
centinaia;

- presenza di dislivelli impegnati-
vi, che si tradudd cono in pendenze
fiff no al 60 gradi ed anche oltre;

- velocità di servizio che devono
essere adeguate a contenere il tem-
po totale della corsa;

- tragitti che comprendono cambi
di pendenza, alternando salite e di-
scese con gradienti vari ;

- presenza di cambi di direzione
e quqq indi curve, eventualmente con-
comitanti a cambi di pendenza, e
comunquqq e sui tratti inclinati;

- Impatto ambientale ridotto.

A frff onte di tali requqq isiti, il merca-
to offff rff e un limitato numero di solu-
zioni, nessuna completamente sod-
disfaff cente; si tratta perlopiù di evo-
luzioni dal segmento dei montasca-
le, che però hanno portata e velocità
molto ridotte, mentre altre soluzioni
di provoo enienza fuff niviaria, o basate su
monorotaie sono incompatibili con i
vari requqq isiti.

L’LL apaa proccio tecnico più promet-
tente parte invnn ece dall’utilizzo di
una rotaia composta da un doppio
binario tubu olare, simile a quqq ella uti-
lizzata da giostre e roller coaster:
assicura un supuu porto robusto ed una
stabilità considerevole, è compatibi-
le con velocità elevate, può essere
prefaff bbricata in offff iff cina ed è, al-

meno fiff no ad una certa misura, au-
toportante, nel senso che consente
la realizzazione di ponti e di supuu e-
rare tratti anche privi di supuu porti.

Rimangono però alcuni problemi
apaa erti e in particolare quqq ello della
trazione, che alle pendenze previste
non può in alcun caso essere de-
mandato all’attrito tra ruote e ro-
taie, e quqq ello della sicurezza com-
plessiva del sistema.

“Un concetto nuovo di trazione
supera l’abituale cremagliera”

Per supuu erare foff rti pendenze sono
aba itutt almente utilizzati sistemi a
fuff nu e o a cremagliera; i primi non
sono percorribili nel caso in esame
a causa delle grandi compmm licazioni
legate al percorso compmm lesso ed alle
ricadudd te sul frff onte della sicurezza.

Anche la trtt azione a cremagliera
presenta alcunuu i svantaggi, legati in
particolare alla rumu orosità, al costo
ed all’usura nel tempmm o, particolar-
mente accentutt ata nei trtt atti curvi.

Queste compmm lessità hanno fiff no ad
ora seriamente limitato la diffff uff sione
di quqq esto tipo di impmm ianti, ma sono
state radicalmente affff rff ontate da unu a
azienda storicamente attiva sul tema
degli impmm ianti inclinati, la Ciam
Servizi S.p.a. che ha messo a punu to
delle soluzioni tecniche originali ed
innovoo ative proprio cominciando dal-
la cremagliera, che viene del tutt tto
eliminata e sostitutt ita con unuu a guida
dentata flff essibile e compmm onibile,
realizzata in materiale plastico.

Le cremagliere di normale con-
cezione sono realizzate con barre
metalliche, dalle dimensioni impor-
tanti per i carichi in esame, che de-
vono poi essere sagomate in curve
varie e complesse per copiare feff -
delmente lo stesso percorso dei bi-
nari; tutto l’insieme risulta molto
pesante ma, soprattutto, molto co-
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stoso e diffff iff cile da realizzare nelle
tolleranze richieste.

L’LL adozione di una soluzione flff es-
sibile semplififf ca drasticamente il
tutto, per la sua capaa acità di adattar-
si perfeff ttamente al percorso, senza
preventive sagomature, e di seguire
il movoo imento della cabina in ogni
suo punto.

A quqq esto si somma la ricerca sui
materiali che ha poi consentito di
creare una resina plastica speciale
per ridudd rre grandemente la rumoro-
sità e rendere più flff uida la trazione,
nel rispetto dei requqq isiti di robu-
stezza.

L’LL adozione del nuovoo o sistema di
trazione consente quqq indi di affff rff on-
tare le pendenze e le velocità previ-
ste, realizzando una marcia molto
più flff uida e meno rumorosa e con-
seguendo, nello stesso tempo, un
notevole risparmio economico sulle
rotaie e sulla loro posa.

La sicurezza

Nel segmento in esame è richie-
sto che affff iff dabilità e sicurezza sia-
no garantite anche su percorsi im-
pervi e dovoo e le linee di corsa non
sono protette; si vuole infaff tti evita-
re la necessità di realizzare linee di
fuff ga o ancor peggio importanti bar-
riere per la protezione delle vie di
corsa stesse.

“Eliminando la necessità di
proteggere le vie di corsa, si ridu-
cono costi ed impatto ambientale”

La soluzione di Ciamaa Servizi S.p.a,
affff rff onta i dudd e problemi, dotanaa do l’im-
pianto di vari sistemi di ridondanza e
sicurezza specififf ci, quqq ali:

- fuff nuu zionamaa ento auaa tuu onomo, con
batttt erie a bordo macchina, in grado
di garaa anaa tire il ritorno alle stazioni
terminali in ogni condizione, anaa che
in caso di manaa canaa za di rete eletttt rtt ica;

- marcia a velocità di 1m/s o più
senza obbligo di barrire protettive
lungo le vie di corsa;

- sistemi ridondanti di diagnosti-
ca di eventuali guasti interni;

- sistemi ridondanti di rilevamen-
to automatico di ostacoli, persone,
animali.

Con l’adozione di tutte le tecnolo-
gie, le innovoo azioni e gli accorgimen-
ti di sicurezza citati, si può affff eff rma-
re che viene resa disponibile una so-
luzione finalmente valida per tutti
quqq ei casi in cui vi è la necessità di
realizzare percorsi articolati e com-
plessi per un trasporto ad uso perso-
nale effff iff cace e sicuro, apaa rendo di faff t-
to un importante fiff lone di business,
di nicchia, molto remunuu erativo, ad unuu
gran numero di studi di architettura
ed ingegneria e ad aziende di posa,
installazione e manutenzione.

PiPP ermrr ichelell Bosio
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PePP r intett rvrr evv nirerr sul costss rtt uitott

INTERVRR ENTI ANTISISMICI
DI ADEGUAUU MENTO

Lo scorso mese di maggio il no-
stro ordine ha promosso un interes-
sante seminario di aggiornamento
profeff ssionale dal titolo "Sistemi tec-
nologici innovoo ativi nella progettazio-
ne e nell'adeguamento sismico delle
strutture in c.a.". Dalle trattazioni ef-ff
feff ttuate in quqq ella sede, pubu blichiamo
alcune slides particolarmente inte-
ressanti e signififf cative elaborate dal
profeff ssor ing. Paolo Riva del dipar-
timento di ingegneria dell'università
degli studi di Bergamo. Con l'occa-
sione ricordiamo anche a chi foff sse
interessato che il testo completo del
convnn egno è scaricabile liberamente
dal sito dell'Ordine.
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Accolto con faff vovv re anche dall'INU

DISEGNO DI LEGGE
SULLALL RIFORMRR AMM URBRR ANAA ISTICA

La legge urbr anistica foff ndamentale
italiana è stata varata nel lontano
1942 (n. 1150/1942) ed è ancora vi-
gente. Essa, ormai, da più di settanta
anni, regola “l’assetto e l’incremento
edilizio dei centri abitati e lo svilupuu -
po urbr anistico in genere nel territorio
dello Stato”.

Per adeguare la materia alle attua-
li esigenznn e sociali ed amaa bm ientnn ali, è stataa a
fiff nalmentnn e promossa unuu a nunn ovoo a bozza
di disegno di legge che riguarda apaa -
punto i “Principi in materia di politi-
che pubu bliche territoriali e di trasfoff r-
mazione uruu br ana”. Con la rifoff rma ver-
ranaa nnn o svilupuu pataa e nunn ovoo e linee gugg ida, più
consone all'amaa bm ientnn e ed alla società ataa -
tutt ale, secondo un disegno compmm lessi-
vo maggiormente organico e moder-
no.

VeVV rrà privilegiato il rinnovoo o urbr a-
no e la riquqq alififf cazione edilizia ma i
principi foff ndamentali saranno volti a
garantire il soddisfaff cimento del faff b-
bisogno aba itataa ivii o ataa ttt rtt avaa erso unuu oculataa o
e razionale uso del suolo, sempre ac-
compagnato da una attenta salva-
guardia ambientale.

Allo Stato spetterà defiff nire i livel-
li sia quqq anaa tnn itivii i che quqq alitataa ivii i delle do-
tazioni territoriali essenziali (come, ad
esempio, quqq elle per gli ospedali, per
le scuole, per il verde pubu blico, le strtt a-
de, e così via) mentre alle Regioni
verrà affff iff dato il compito di adeguare
i propri strumenti alle previsioni sta-
tali.

Ai livelli comunali verrà mantenu-
ta la strada già intrapaa resa dalle leggi
regionali più recenti con dudd e livelli di
pianaa ififf cazione, unuu o programaa mmm ataa orio e
uno operativo. In quqq est’ultimo ambi-
to entnn rtt eranaa nnn o didd didd rirr tttt o i prirr vii avv taa i, che po-
tranno partecipare alla foff rmazione
pianififf catoria, proponendo operazio-
ni di trasfoff rmazione urbr anistica che,
se verranno accolte dalle Ammini-
strazioni Comunali, diventeranno at-
tuative.

AtAA ttt rtt avaa erso l’ataa ttt rtt ibuzuu ione dei vavv raa i di-
ritti edififf catori potrà essere realizza-
ta sia la necessaraa ia riquqq alififf cazione uruu -
banaa a e amaa bm ientnn ale che il recupuu ero pae-
saggistico.

Con le nuove norme dovranno
anaa che essere fiff nalmentnn e disciplinataa e le

problemataa iche riguaraa danaa tnn i i dudd e istitutt tuu i
giuridici foff ndamentali dibattuti in
quqq esti ultimi anni: la cosiddetta "pe-
requqq azione" e la "compensazione ur-
banistica". Con la prima si deve ga-
rantire la maggiore equqq ità di tratta-
mento possibile ai diversi proprietari
dei suoli e, con la seconda, si cerca di
trattare l’esproprio in modo più equqq o
e meno oneroso per le casse comuna-
li.

Anche l'Istituto Nazionale di Ur-
banistica (INU) ha accolto con faff vaa o-
re le proposte fiff nora foff rmulate. Sono
state apaa prezzate soprattutto le inizia-
tive che riguardano il previsto ricorso
alla perequqq azione, alla compensazio-
ne ed alla rigenerazione uruu br anaa a. l’INII U
ha anche affff eff rmato che, alla rifoff rma
si deve accompagnare un’organica
riorganizzazione degli assetti istitu-
zionali, in modo che lo Stato, le Re-
gioni e gli entnn i locali possanaa o costitutt ire
una rete effff iff cace, dinamica e inter-
connessa, eliminando gli attuali apaa -
pesantimenti burocratici.

C.CC N.NN

Loc. Pentima Bassa - 05100 TeTT rni
Laboratorio@strutture.unipg.it
TeTT l. / Fax 0744-492910 0744-492901 - 333-9110042
www.strutture.unipg.it/t laboratoriotr

Laboratorio LASTRU
prove su materiali e strutture
(uffff iciale ai sensi della legge 1086/71)
Responsabile: prof. ing. Antonio Borri
Prove di carico

Prove su calcestruzzo, acciaio, legno
Prove sismiche
Prove meccaniche
Prove sulle malte
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Un'indagine del centrtt orr stss utt di nazionale

GLI INGEGNERI
"DIPENDENTI"

Il Centro studi del CNI ha elabo-
rato un'accurata analisi su un cam-
pione di 3.500 ingegneri dipenden-
ti. L'indagine, che ha riguardato sia
dipendenti pubu blici che privati, era
fiff nalizzata ad accertare le eventuali
diffff eff renze di trattamento e di soddi-
sfaff zione in termini di garanzie, car-
riera e retribuzione. Il campione di
indagine è risultato occupuu ato, per
oltre il 70 per cento, da datori di la-
voro privati (prevalentemente indudd -
striali). In gran parte, è anche risul-
tato essere in possesso di lauree del
vecchio ordinamento con indirizzo
soprattutto civile, ambientale e in-
dudd striale.

L'indagine ha accertato che sta
crescendo un notevole divario tra
gli ingegneri neoassunti e quqq elli più
"anziani", perchè per il grupuu po dei
più ‘maturi’ (che rapaa presenta l’area
più ampia e consolidata del lavaa oro
dipendente ingegneristico) la carrie-
ra è collegata soprattutto all’anzia-
nità profeff ssionale e offff rff e inquqq adra-
menti più elevati. Quindi, in quqq esto
caso, c'è un' ampia presenza di li-
velli dirigenziali e pertanto anche i
livelli retributivi sono maggiori. In-
vece i giovoo ani ingegneri dipendenti
(soprattutto quqq ando sono occupuu ati
al Sud) risultano spesso sotto-in-
quqq adrati ai bassi livelli impiegatizi.
Il 40 per cento di loro si ritiene
poco o nulla soddisfaff tto del lavaa oro
che svolge, valutando la remunera-
zione percepita come troppo bassa
e lamentandosi del sotto-inquqq adra-
mento e della mancata valorizzazio-
ne del proprio ruolo profeff ssionale.
In quqq esto ambito sono particolar-
mente insoddisfaff tti i dipendenti
pubu blici che stentano sempre più a
trovoo are nel loro inquqq adramento lo
spazio per poter confeff rire un effff eff t-
tivo valore al proprio ruolo specififf -

co, anche quqq ando esso coincide con
una effff eff ttiva prestazione profeff ssio-
nale specialistica. Una tale dequqq ali-
fiff cazione dell’apaa porto profeff ssionale
comincia ormai a dilagare anche tra
i giovoo ani ingegneri ultimamente as-
sunti nel settore privato.

L'indagine mette in luce anche
aspetti faff vaa orevoli come, ad esem-
pio, il faff tto che la condizione di la-
voro dei profeff ssionisti è caratteriz-
zata da un'elevata stabilità lavaa orati-
va. Infaff tti dai dati ottenuti risulta
che l'88,6 per cento degli intervista-
ti possiede un contratto a tempo in-
determinato. Inoltre si verififf ca che
spesso l’anzianità di servizio dipen-
dente è notevolmente elevata (quqq asi
sempre almeno decennale). Ed infiff -
ne, tra i dati positivi, fiff gura anche
che la maggioranza degli ingegneri
intervistati risulta impiegata in im-
prese importanti o in grandi enti e
amministrazioni.

Nel lavaa oro la fuff nzione dell’inge-

gnere è del tutto particolare. Essa
rapaa presenta un valore foff ndamentale
per le aziende ed è legata ad alte
capaa acità del tutto specififf che. Que-
sto spiega anche il motivo per cui
gli ingegneri dipendenti, di solito,
hanno molta diffff iff coltà a trovoo are
delle adeguate foff rme di rapaa presen-
tanza per apaa poggiare le loro riven-
dicazioni. I sindacati, pertanto, non
apaa paiono molto apaa prezzati dagli in-
gegneri i quqq ali, soprattutto tra i di-
pendenti delle imprese e degli enti
privati, risultano raramente iscritti.

Del resto va considerato che quqq a-
si il sessanta per cento degli inge-
gneri dipendenti possono comunquqq e
svolgere una attività libero-profeff s-
sionale autonoma. Ma quqq esto ri-
guarda soltanto una minoranza
(venti per cento degli interessati)
che si attiva per svolgere effff eff ttiva-
mente la libera profeff ssione in ag-
giunta a quqq ella del lavaa oro alle di-
pendenze. E quqq asi sempre in quqq esto
caso si tratta di attività di tipo mar-
ginale, che rimane destinata più che
altro ad integrare il reddito dipen-
dente principale.

Che senso hanno gli ingegneri
dipendenti della loro categoria? Si
sentono ingegneri a tutti gli effff eff tti?
La ricerca ha accertato che non è
sempre così. I risultati dicono che
soltanto una metà di essi sono or-
gogliosi delle proprie "peculiarità
ingegneristiche" e, di conseguenza,
le rivendicano con determinazione.
Com'era prevedibile costoro coinci-
dono quqq asi sempre con gli iscritti
all'albo profeff ssionale.

Un'altra metà invnn ece, general-
mente non iscritta, tende a conside-
rarsi semplicemente "un dipendente
come tutti gli altri".

C.CC N.NN
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Obbiettivo riqualificazione

L'IMPORTRR ATT NZA DELLA
CERTRR IFICAZIONE ENERGETICA

L'elaborazione Ance, su dati Istat,
sottolinea un andamento negativo
degli invnn estimenti nelle nuove co-
struzioni, sottolineando il perdudd rare
della crisi nel Settore Edilizio. TuTT tta-
via il Comparto che riguarda gli in-
terventnn i di manaa unn tuu enzione strtt aordinaraa ia
sul Patrimonio Edilizio Esistente evi-
denzia un andamento positivo, dal
quqq inquqq ennio 2008-2012, stimato pari
al 9,3% e confeff rmato poi nel 2013.

Questo andamento, che trovoo a in-
centivazione anche nelle recenti di-
sposizioni di legge, punta ad interve-
nire sul patrimonio edilizio esistente,
il quqq ale per il 78% è stato costruito
prima del 1976, quqq indi, antecedente-
mente alla prima legge energetica
n°373 del 1976. L'intervento sull'esi-
stente pertanto si confiff gura come un
intnn erventnn o su edififf ci, in prevee avv lenza nunn -
merica, privi di isolamento termico e
privi di soluzioni costruttive limitan-
ti le dispersioni termiche. L'interven-
to di riquqq alififf cazione su quqq esto patri-
monio defiff nisce in concreto un pos-
sibile amaa bm ito d'invnn estimentnn o fuff tuu utt ruu o per
lo stesso settore edilizio.

Breve Inquqq adramento Legislativo:
La prima legge Italiana Energetica

è la 373 del 1976; seguita dalla legge
10 del 1991. Un notevole avaa anza-
mentnn o normrr ataa ivii o si è avaa uvv tuu o con la pro-
mulgazione delle Direttive Europee.
La prima Direttiva Europea recepita,
relativa al rendimento energetico
nell'Edilizia, è 2002/91/UE con
L192/2205, modififf cata L311/2207.
A questa prima Direttiva sull'effff iff -
cienza energetica sono seguiti nume-
rosi decreti apaa plicativi nel 2009 e nel
2011. In particolare si ricorda il DM
26/06/2009 recante le linee guida per
le Certififf cazioni Energetiche ed il

Decreto Legislativo n. 28 del 2011 ri-
guardante le foff nti energetiche rinno-
vabili.

Accanaa tnn o ai regolamaa entnn i nazionali ci
sono anaa che quqq elli regionali: alcunuu e re-
gioni hanno, infaff tti, recepito la Diret-
tiva Europea in modo autonomo,
dando vita al feff nomeno noto con il
nome di Federalismo Energr etico delle
regioni. Questo signififf ca che in alcu-
ne regioni, come Lombm ardia, Liguruu ia,
Emilia Romagna, Piemonte e le Pro-
vince autonome di TrTT ento e Bolzano,
vigono i regolamenti regionali, in so-
vrascrizione del Decreto Nazionale e
delle linee guida per la certififf cazione.
La Direttiva Europea 91 è stata re-
centemente sostituita dalla Direttiva
2013/31/U// E sull'effff iff cienza energr etica,
attualmente in attesa di recepimento.
Il decreto 63/2// 013, convnn ertrr ito in Legge
90 dell'Agosto 2013, è infaff tti solo un
Decreto di Urgenza di recepimento
della suddetta Direttiva.

Le principali novoo ità intrtt odotttt e dalla

Direttiva 2013/31/UE sono una spe-
cififf ca ataa ttt enzione all'effff iff cacia dei nunn ovoo i
limiti impmm osti per l'effff iff cienza energe-
tica degli edifici sotto il profilo
costi/b// enefiff ci. Si sottolinea che l'a-
spetto economico non era mai stato
preso in considerazione in modo così
sistemataa ico. TaTT li richieste prestazionali
devono valere sia sui nunn ovoo i edififf ci che
sul pataa rtt irr monio edidd lizio esistentnn e. La se-
conda novità è l'obbligo graduale
verso edififf ci ad energr ia quqq asi zero, ovoo -
vero edififf ci "ad altissima prestazione
energetica" (Dir.2010/31/UE Art2,
comma2).

Le verififf che da rispettare:
Il tecnico è chiamaa ataa o a rispetttt araa e unuu

elenco di indicazioni sia riportate nel
testo del DPR 59/2009 (principal-
mente Art 4) sia nel testo D.Lgs
28/2011, sull'obbligo al ricorso di
foff nti energetiche rinnovoo abili. Il legi-
slatore propone sei categorie entro le
quqq ali individudd are tutte le possibilità
d'intervento sugli edififf ci nuovi ed
esistenti.

In fuff nzione poi a ciascuna catego-
ria di apaa partenenza dell'intervento in
oggetttt o il tecnico è tenunn tuu o a rirr spondere
ad un rispettivo elenco di verififf che e
di adempimenti. Fra quqq este verififf che
l'elaborazione della Certififf cazione
Energetica, denominata oggi Certififf -
cato di Prestazione Energr etica, assur-
ge ad unuu a fuff nuu znn ione centnn rtt ale. Questo ataa -
testataa o compmm rende la prestazione ener-
getica di un edififf cio e i valori di rifeff -
rirr mentnn o, quqq ali i requqq isiti minimi didd pre-
stazione energetica. Se, infaff tti, lo
scopo principale di quqq esto attestato è
quqq ello di consentnn ire unuu a compmm araa aba ilità
tra edififf ci diversi presenti sul territo-
rio nazionale, tuttavaa ia la presenza di
procedure di valutazione diffff eff renti
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da regione a regione ad oggi faff disat-
tendere quqq esto obiettivo iniziale.

Per il TeTT cnico, invnn ece, il Certififf ca-
to di Prestazione Energetica può rapaa -
presentare un nuovoo o strumento cono-
scitivo di unuu edififf cio, capaa ace di quqq an-
tififf care il comportamento energetico
derivante sia dagli elementi costi-
tuenti l'invnn olucro che dal sistema im-
piantistico. In faff se di progettazione di
interventi di riquqq alififf cazione energe-
tica il tecnico, avaa valendosi proprio del
calcolo della Prestazione Energetica,
può validare diversi scenari d'inter-
vento ricorrendo alla simulazione di
modelli e ricavaa ando delle valutazioni
preliminari in termini di analisi
costi/b// enefiff ci.

GiGG oia ClCC ell mentett llll all

Gioia Clementella è inge-
gngg ererr e frff err quentatt il terzrr o an-
no del Dottorarr to di Ricercrr a
prerr sso il Dipi artimento di InII -
gege neria Civile Edile ed Am-
bientatt le dedd lla SaSS pa ienza all'U-UU
niversrr itàtt di Roma. I suoi inte-
rerr ssi scientifi iff ci volgl ogg no, nel-
l'a' mbito dedd lla SoSS stenibilitàtt in
edilizii ia, alla dedd fe iff nizii ione dedd lle
prerr statt zioni energr egg tiche dedd ll'e' -
difi iff cio, ed allo studio dedd l rerr -
cupu erorr e dedd l trtt arr ttatt mento dedd lla
risorsrr a idrdd ica, in particolarerr
conducendodd una sps erimenta-
zione sullall quantifi iff cazaa ione dedd l-ll
le prerr stazioni dedd lle copo erturerr
a verdrr edd in clima mediterrarr neo.
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Commissione Giovoo avv ni Ingegneri

PRIMI PAPP SSI DELLA CGI
CGI è l’acronimo scelto dalla neo

nata Commissione Giovoo ani Ingegne-
ri della Provoo incia di TeTT rni, ma a co-
sa serve? Di cosa si occupuu a, anzi ci
occupuu iamo? Il nostro intento è quqq el-
lo di essere il punto di rifeff rimento di
chi, da poco laureato, vuole affff aff c-
ciarsi alla vita dell’Ordine con mag-
giore spigliataa ezza, confrff ontnn anaa dosi con
colleghi coetanei. Il nostro gruppo,
foff rmato da tutti under 40 avaa enti co-
me refeff rente l’Ing. Elisabetta Rovoo i-
glioni, consigliere dell’Ordine (e da
membri di altre Commissioni di la-
voro interne all’Ordine) si riunisce
con cadenza mensile e si mette a di-
sposizione dei giovani colleghi per
chiarimenti in merito alla vita asso-
ciativa e ai dudd bu bi che sorgono per chi
è alle prese con la profeff ssione nei pri-
mi anni dopo la tanto sudata laurea.
Per avaa ere un ulteriore contatto con i
colleghi stiamo organizzando un no-
stro spazio virtuale all’interno del si-
to internet dell’ordine: www.ww ording-
tr.it. Con questa presentazione vo-
gliamo iniziare una collaborazione
con la rivista “Ingenium”, che si svi-
lupuu perà in una serie di articoli ed in-
serti su aspetti utili e di interesse ai
giovani della categoria. Tra i nostri
intenti per il fuff turo mettiamo in can-
tiere la proposta all’Ordine di semi-
nari e corsi che possano essere di in-
teresse ai giovoo ani colleghi che si af-ff
faff cciano nel diffff iff cile mondo del la-
voro e per cui accettiamo suggeri-
menti tramite la segreteria.

A fiff anco l’elenco dei nominativi
degli attuali componenti della Com-
missione Giovani dell’Ordine degli
Ingegneri di TeTT rni.

Roviglioni  Elisabetta Delegato dal Consiglio Direttivo e Referente CGI 

Barcherini Luca Coordinatore CGI 

Borsini Serena Segretario CGI 

Battistoni Valeria Collegamento CGI con la Commissione Parcelle 

Maggi  Marco Collegamento col Direttivo  per lo Sviluppo del Sito Internet 

Pecorari  Roberto Collegamento CGI con la rivista Ingenium 

Ratini Matteo Collegamento col Direttivo in tema di Formazione 

Ascani  Pamela Componente 

Bernardi  Paolo Componente 

Bongarzone Matteo Componente 

Di Benedetto Giovanni Componente 

Guerrieri Laura Componente 

Iapadre Marco Componente 

Luchetta Andrea Componente 

Monachino Leonida Componente 

Paolocci Andrea Componente 

Proietti Marco Componente 

Proietti Nicola Componente 

Sciami Fabrizio 
Componente 

Sinibaldi  Roberto Componente 

Spina Bruno Componente 

Testa Francesco 
Componente 
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QQQUUII  INARCASSA

UNO SHOCK STRUTTURARR LE
La crisi attuale è diversa dalle pre-

cedentnn i, per intnn ensità e profoff ndità: pre-
senta infaff tti una ridudd zione più eleva-
ta del reddito in media d'anno ed è si-
curuu amaa entnn e di più lunuu ga dudd ruu ataa a. Le pro-
spettive di ripresa dell'economia ita-
liana - e del settore delle costruzioni
- sembrano infaff tti meno positive di
quqq elle che feff cero seguito alla crisi di
metà anaa nnn i Novoo avv naa tnn a (1990-1995), quqq anaa -
do prese avaa vio un lunghissimo perio-

do di rialzo del mercato delle costru-
zioni (+53,4%, dal 1996 al 2004) che
feff ce da traino al reddito totale della
Cassa permettendo di "assorbr ire" un
aumento degli iscritti del 62% nello
stesso periodo (da 70.139 a 113.718)
e al reddito medio di crescere in
media d'anaa nnn o. La crirr si ataa ttt utt ale è divii ersa
anche per la profoff ndità della cadudd ta
dell'attività produdd ttiva dell'economia
italiana; più che ad una recessione si

è assistito infaff tttt i, secondo divii ersi anaa a-
listi, ad una depressione che ha pro-
dotto unuu o shock strtt uttutt ruu ale e ridotto il
potenziale di crescita. In quqq esto quqq a-
dro, un reddito complessivo della ca-
tegoria che torna a crescere potrebbe
non essere suffff iff ciente a faff r risalire il
reddito medio a frff ontnn e di ulteriori flff us-
si netti di Ingegneri e Architetti che si
iscrivono alla Cassa.

(d(( add InII arcrr assa 1/11 2// 014)4



34

TrTT a il 2007 e il 2012, sulla scia della
crisi fiff nanziaria delle economie più
avaa anzate, l'economia italiana ha attra-
versato in rapaa ida successione dudd e pe-
santi recessioni, con una brusca ridudd -
zione di consumuu i e invnn estimenti che ha
spinto divii ersi osservatori a paraa agonaraa e
il drdd amaa mmm atico peggioramaa ento del quqq a-
drdd o economico e sociale e delle aspet-
tativii e di faff maa iglie e impmm rese al resocon-
to di unuu bolletttt ino di guerra. La crisi ha
coinvnn olto, con intensità diverse ma in
misuruu anetttt amaa entnn emaggiore rispetttt oal
resto della popolazione (come rileva la
recente Indagine sulle faff maa iglie di Banaa -
ca d'Italia], i lavaa oratori autonomi e, in
particolare, il mondo della libera pro-
feff ssione; la ridudd zione del reddito di-
sponibile delle faff maa iglie e degli invnn esti-
menti hanno prodotto un calo genera-
lizzataa odell'ataa ttt ivii itàprofeff ssionale, faff taa ttt utt -
rato e redditi.

In Inarcassa, il totale dei redditi di-
chiarati dagli Ingegneri e Architetti
iscritttt i alla Cassa che possiamaa o indica-
re come il Pil della categoria ha regi-
strtt ato nello stesso periodo unuu a contrtt a-
zione del 5,4% per effff eff tto, in primo
luogo, del crollo dell'atttt ivii ità del setttt ore
immobiliare. In tutto il paese, la con-
trtt azione dell'atttt ivii ità produdd tuu ttt ivii a ha avaa u-
to effff eff tti pesanti sul piano sociale con
un aumento della disoccupuu azione, in
paraa ticolaraa modo giovoo anaa ile; in Inaraa cassa
si è assistito a un feff nomeno opposto:
anaa che se in calo rispetttt o al trtt end di lunuu -
go periodo, è rimasta, infaff tttt i, sostenunn tuu a
la spinta verso la libera profeff ssione dei
giovoo anaa i lauaa ruu eati Ingegneri e Architetttt i,
in paraa ticolaraa e donnnn e, in linea con il foff r-
te processo di feff mmmm inilizzazione della
categoria anaa che trtt a gli Ingegneri. L'ef-ff
feff tttt o congiunuu to di unuu a contrtt azione del-
la ricchezza prodotta e di una popola-
zione crescente ha determinato unuu a ca-
dudd ta senza precedenti del reddito me-
dio, paraa i al 20,1%, in cinquqq e anaa nnn i.

(d(( add InII arcrr assa 1/11 2// 014)4

LeLL analisi di Inarcrr assss ass

GLI INGEGNERI E LA CRISI



35

INGEGNERI, GEOLOGI E TECNICI SPECIALIZZATI
SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE

PER SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI E CONSULENZE GRATUITE

CAGLIARI | CATANIA | FIRENZE

MONITORAGGI STRUTTURALI 

PROVE DI CARICO 

PROVE SU PALI E MICROPALI 

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 
(NTC 2008)

PROVE NON DISTRUTTIVE 

PROVE DINAMICHE 

GEOTECNICA E GEOFISICA 

800-170999

società con sistema di gestione 
della qualità conforme alla nor-
ma UNI EN ISO 9001:2008

i nostri operatori sono qualifi cati come addetti alle prove su 
strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, 
muratura in conformità al regolamento RINA n. RC/C18

www.tecnicamp.com

ROMA 
Via Rapagnano 77 
00138 Roma
Tel.+39 06 4060300
Fax +39 06 40815228
info@tecnicamp.com
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