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LOCA

REGGIO CALA
CROTONE 
SAPONARA 
LECCE 
CATANZARO
CALTAGIRON
TERNI 
FORLI' 
CASTIGLIONE
ROVIGO 
AOSTA 
CASINA 
BELLUNO 
CALASCIO 
SESTRIERE 
REGGIO CALA
CROTONE 
SAPONARA 
LECCE 
CATANZARO
CALTAGIRON
TERNI 
FORLI' 
CASTIGLIONE
ROVIGO 
AOSTA 
CASINA 
BELLUNO 
CALASCIO 
SESTRIERE 
REGGIO CALA
CROTONE 
SAPONARA 
LECCE 
CATANZARO
CALTAGIRON
TERNI 
FORLI' 
CASTIGLIONE
ROVIGO 
AOSTA 
CASINA 
BELLUNO 
CALASCIO 
SESTRIERE 
tabella 28.
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Livello 1

QH,nd/V ξ G

kWh/m3 W
2,2 4
3,5 4
2,6 4
3,1 5
3,7 6
4,1 6
5,6 7
8,4 9
6,6 9
9,4 1

11,2 1
12,9 1
10,3 1
12,5 1
22,7 2
2,2 3
3,5 3
2,6 3
3,1 4
3,7 4
4,1 5
5,6 5
8,4 6
6,6 6
9,4 7

11,2 8
12,9 9
10,3 9
12,5 1
22,7 1
2,2 2
3,5 2
2,6 2
3,1 3
3,7 3
4,1 3
5,6 4
8,4 5
6,6 5
9,4 5

11,2 6
12,9 7
10,3 6
12,5 7
22,7 1

lli - Le grande
 

1 

GGDPR412 QH,n

Wd/m3 kWh
421,4 1,
490,7 2,
491,2 1,
563,4 2,
649,0 3,
683,7 3,
729,1 4,
922,2 7,
927,5 5,

1028,6 7,
1188,8 9,
1251,0 11
1224,9 8,
1390,3 9,
2079,0 18
314,0 1,
365,6 2,
366,0 1,
415,4 2,
478,5 3,
504,1 3,
544,8 4,
689,1 7,
693,1 5,
769,2 7,
889,0 9,
935,5 11
910,6 8,

1033,6 9,
1545,6 18
236,9 1,
275,9 2,
276,2 1,
312,7 2,
360,2 3,
379,4 3,
413,9 4,
523,5 7,
526,5 5,
584,7 7,
675,8 9,
711,1 11
689,4 8,
782,5 9,

1170,1 18
zze QH,nd /V e 

Livello 2 

nd/V ξ GGDPR4

h/m3 Wd/m
5 369,8
5 430,6
8 431,1
7 507,1
1 584,0
5 615,2
5 663,0
1 838,5
4 843,4
9 924,0
4 1067,9
,0 1123,7
2 1057,7
9 1200,6

8,9 1795,3
5 272,6
5 317,5
8 317,8
7 373,6
1 430,3
5 453,3
5 490,4
1 620,3
4 623,9
9 685,7
4 792,5
,0 833,9
2 777,3
9 882,3

8,9 1319,3
5 205,5
5 239,3
8 239,6
7 281,1
1 323,7
5 341,0
5 370,6
1 468,8
4 471,5
9 519,2
4 600,1
,0 631,5
2 587,0
9 666,2

8,9 996,3
GG DPR412 ξ   

Liv

R412 QH,nd/V 

m3 kWh/m3 
8 1,1 
6 1,9 
1 1,4 
1 1,8 
0 2,1 
2 2,4 
0 3,3 
5 5,4 
4 4,0 
0 6,2 
9 7,4 
7 8,9 
7 6,8 
6 8,2 
3 16,3 

6 1,1 
5 1,9 
8 1,4 
6 1,8 
3 2,1 
3 2,4 
4 3,3 
3 5,4 
9 4,0 
7 6,2 
5 7,4 
9 8,9 
3 6,8 
3 8,2 
3 16,3 

5 1,1 
3 1,9 
6 1,4 
1 1,8 
7 2,1 
0 2,4 
6 3,3 
8 5,4 
5 4,0 
2 6,2 
1 7,4 
5 8,9 
0 6,8 
2 8,2 
3 16,3 

40

vello 3 

ξ GGDPR412 

Wd/m3 
321,1 
373,9 
374,3 
432,8 
498,4 
525,1 
556,1 
703,4 
707,4 
780,9 
902,5 
949,7 
915,2 

1038,8 
1553,4 
236,3 
275,1 
275,4 
315,3 
363,2 
382,6 
412,3 
521,4 
524,4 
581,5 
672,1 
707,2 
679,9 
771,7 

1154,0 
177,6 
206,9 
207,1 
236,7 
272,7 
287,3 
313,9 
397,0 
399,3 
443,6 
512,7 
539,5 
517,8 
587,7 
878,9 
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