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Futuri sviluppi per l’uso dell’energia 
L'innovazione delle Telecomunicazioni nel monitoraggio e 
gestione dell'energia
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Agenda

• Scenari di energia – Panoramica sulla produzione energe4ca in Italia - focus sul residenziale

• Introduzione alle Comunità di Energia Rinnovabile ( CER ) e i Gruppi di Autoconsumo Collettivo
(AUC ) 

• Evoluzione della fruizione di energia verso un sistema interconnesso

• Le re4 di comunicazioni al servizio dell'energia: le nostre esperienze
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Sistema energetico Italiano
Panoramica sull’andamento energetico in Italia e nel mondo
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Evoluzione dei consumi di energia in Italia

Diminuzione della produzione industriale ed aumento dei se@ori civili (aumento del terziario)
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Consumo interno lordo: Domanda di energia 
primaria in Italia per fonte energetica (1990-2021 - 
Mtep)
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1990-2021 il consumo di gas naturale è cresciuto del 48,8%, quello dell’energia ele@rica di +27,2% 
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il consumo per abitazione (normalizzando il consumo per riscaldamento per eliminare l’effetto clima 
invernale) è in diminuzione dal 2008: -12,2% nel periodo 2008-2021



Dipendenza energetica dell’Italia da fonti 
energetiche estere
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Produzione di energia primaria in Italia (2021)

1.5%

Consumo interno lordo: 153.7 Mtep
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Inves<men< pubblici per transiz. En. (2023-
2030)
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(Aggregato 2023-2030)



Infinità di norme e bandi per transiz. En.
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Comunità di Energia Rinnovabile (CER)
e 

Gruppi di Autoconsumo Colle;vo (AUC)
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Introduzione alle Comunità di Energia Rinnovabile (CER)
2024-04

Cosa sono le Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

Definizione: Le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) sono gruppi di ci@adini ed 

imprese che collaborano per produrre, consumare e ges4re energia rinnovabile a 

livello locale (cabina primaria).

In una CER la condivisione di energia è virtuale, ciascun utente membro della CER 

con4nua a mantenere il proprio contra@o di fornitura a@raverso il fornitore scelto

Obie8vi: Ridurre la dipendenza da fon4 energe4che non rinnovabili, ridurre le 

perdite da trasporto, migliorare la sostenibilità ambientale e ridurre i cos4 energe4ci

per i membri della comunità.

Legislazione: Supportate dalla norma4va europea e nazionale, le CER perme@ono ai 

ci@adini di partecipare aYvamente alla transizione energe4ca.
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Vantaggi delle Comunità di Energia Rinnovabile (CER)
2024-04

Benefici delle CER

Risparmio Economico: Condivisione delle risorse e delle infrastrutture riduce i costi energetici per i singoli
membri, il GSE eroga alla CER un incentivo per la quota di energia elettrica autoconsumata, ricavi dall’energia 
immessa in rete, rimborso sulla perdita di rete.

Sostenibilità Ambientale: Utilizzano energia rinnovabile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e 
alla protezione dell'ambiente.

Resilienza Energetica: Migliora la sicurezza energetica attraverso la diversificazione delle fonti e la riduzione
della dipendenza dalle importazioni energetiche.

Coesione Sociale: Rinforza il senso di comunità e il coinvolgimento locale nel prendere decisioni importanti
riguardanti l'energia.

Servizi aggiuntivi: servizi di ricarica di veicoli elettrici, servizi di vendita al dettaglio dell’energia
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Incen:vi (CER)
2024-04

Tariffa incenCvante per 20 anni sull’energia autoconsumata in €/MWh, composta da una quota fissa ed una 
quota variabile.
Tre scaglioni di tariffe incen4van4 e un extra a seconda della localizzazione geografica.

un incentivo in tariffa e un contributo a fondo perduto

fonte Unioncamere

La tariffa incen4vante spe@a per l’energia ele@rica condivisa a@raverso la porzione di rete di distribuzione 
so@esa alla medesima cabina primaria

Viene applicato un correttivo legato alla collocazione geografica degli impianti: quelli ubicati nel Centro 
Italia e quelli del Nord riceveranno un extra rispettivamente di 4 e 10 €/MWh di energia condivisa

Fondo perduto del 40% per le Comunità energe4che nei Comuni con meno di 5mila abitan4
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Incentivi (CER)
2024-04

benefici complessivi sul MWh elettrico

fonte Unioncamere
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Stru<ura (CER)
2024-04

fonte Unioncamere
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Introduzione ai Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC)
2024-04

Cosa sono i Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC o GAC)?

Definizione: Gli AUC o GAC sono formati da un insieme di almeno due 
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un 
accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

Regolamento: Regolati da specifiche normative che facilitano la condivisione
dell'energia tra i membri all'interno della stessa area geografica, il referente
designato coordina la costituzione e gestione del Gruppo, normato da un 
contratto privato ed iscritto al GSE per ottenere i benefici

Struttura: Tipicamente include case private, aziende e altre entità locali che si
uniscono per ottimizzare l'autoconsumo.

L’autoconsumo collettivo è pensato per chi condivide lo stesso edificio dotato di impianto rinnovabile: 
l’energia prodotta può essere condivisa, ma esclusivamente nel luogo specifico dove viene generata. 
Non è un tipo di configurazione rivolto solamente ai condomini, ma anche ad aziende e soggetti 
pubblici presenti nella stessa sede.



27

Vantaggi dei Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC)
2024-04

Benefici degli AUC

Efficienza EnergeCca: Massimizzazione dell’u4lizzo degli spazi condivisi e dell'energia prodo@a, riducendo lo 
spreco e aumentando l'efficienza energe4ca.

Autonomia EnergeCca: Indipendenza dal sistema energe4co tradizionale e maggiore controllo sul proprio 
consumo energe4co.

IncenCvi Economici: Possibilità di accedere a incen4vi governa4vi e riduzioni fiscali per l'installazione di sistemi
di produzione energe4ca rinnovabile.

Riduzione dei CosC: Minimizzazione dei cos4 energe4ci a@raverso la condivisione delle risorse e delle
infrastru@ure energe4che al pari delle CER
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Confronto tra CER e AUC
A multilayered Architecture

Differenze tra Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e Gruppi di Autoconsumo Colle>vo (AUC)

Perimetro:
1. CER: L’area limite è quella della cabina primaria.
2. AUC: Devono essere collocati nel medesimo edificio o condominio.

Origine e Scopo:
1. CER: Nascono con l'obiettivo di promuovere la produzione e il consumo locale di energia rinnovabile su

larga scala, coinvolgendo intere comunità.
2. AUC: Si formano per ottimizzare il consumo energetico tra un gruppo limitato di utenti, focalizzati

sull'autoconsumo da fonti rinnovabili.

Struttura e Partecipazione:
1. CER: Possono includere una varietà di attori, da singoli cittadini a imprese e enti pubblici, e richiedono una

gestione più complessa e una pianificazione a lungo termine.
2. AUC: Generalmente costituiti da un numero minore di partecipanti che condividono un impianto

energetico comune in prossimità fisica.
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Confronto tra CER e AUC
A multilayered Architecture

Differenze tra Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e Gruppi di Autoconsumo Colle>vo (AUC)

Regolamentazione:
1. CER: Soggette a regolamentazioni specifiche che possono includere incentivi statali e supporto per la 

gestione e la distribuzione dell'energia a livello comunitario.
2. AUC: Regolate da normative che facilitano l'autoconsumo, con meno enfasi sulle dinamiche comunitarie e 

più sull'efficienza energetica locale.
Benefici Economici e Ambientali:

1. CER: Mirano a massimizzare l'indipendenza energetica e l'impatto ambientale positivo su scala
comunitaria.

2. AUC: Focalizzati principalmente su risparmio economico ed efficienza energetica per i singoli partecipanti o 
piccoli gruppi.
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Implicazioni Pratiche di CER e AUC
A multilayered Architecture

Cosa Significa Scegliere tra CER e AUC?

Decisioni di InvesCmento:
• CER: Richiedono inves4men4 più significa4vi e una ges4one partecipa4va aYva.
• AUC: Possono essere implementa4 con inves4men4 iniziali minori e una ges4one più dire@a e 

personale.

ImpaRo sulla Comunità:
• CER: Potenzialmente trasforma4ve, con un forte impa@o sullo sviluppo sostenibile locale e 

regionale.
• AUC: Benefici più immedia4 per i partecipan4, con impaY principalmente localizza4.

Sostenibilità a Lungo Termine:
• CER: Proge@ate per essere sostenibili a lungo termine con un modello che incoraggia l'espansione

e l'ada@amento comunitario.
• AUC: Focalizzate sull'oYmizzazione dell'uso corrente delle risorse, con meno flessibilità per 

l'espansione.
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Evoluzione della fruizione di energia verso un sistema 
interconnesso tra generazione e fruizione

Necessari sistemi per 
l’acquisizione di dati in tempo 
reale dagli impianti
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Evoluzione dei Sistemi di Misurazione Energetica verso 
sistemi real time
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Il Passato: Bolle<e Bimestrali e Le<ure Manuali

Energia da rete primaria
allacciamento alla rete primaria

Tradizionale Gestione del Consumo
i consumatori ricevono bollette basate su letture manuali dei
contatori ogni due mesi, limitando la capacità di monitorare e 
regolare attivamente il consumo energetico.

Reattività Limitata
La mancanza di dati tempestivi impone ai consumatori di aspettare
la bolletta per comprendere il proprio consumo, rendendo difficile 
l'ottimizzazione dell'uso energetico.
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La Transizione: Introduzione della Generazione Locale di 
Energia

Generazione Distribuita
L'introduzione della generazione di energia a 
livello locale (es. pannelli solari) perme8e agli
uten9 di produrre energia rinnovabile
dire8amente sul posto.

Integrazione con la Rete Nazionale
L'energia prodo8a localmente si integra con 
quella assorbita dalla rete ele8rica nazionale, 
richiedendo una ges9one più complessa ma 
efficiente.
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Il Presente: Sistemi di Misurazione in Tempo Reale

• Monitoraggio Continuo: Con i nuovi sistemi
IoT, è possibile monitorare il consumo e la 
produzione di energia in tempo reale, 
ottimizzando l'uso delle risorse energetiche
disponibili.
• Gestione Dinamica dell'Energia: I dati in 

tempo reale permettono di regolare
automaticamente il consumo, sfruttando al 
massimo la produzione locale durante i picchi
di generazione.
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Caso d’Uso 1:
Ricarica Intelligente di Veicoli Ele<rici

• Ottimizzazione della Ricarica: L'energia prodotta localmente
può essere utilizzata per alimentare colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici, riducendo il carico sulla rete elettrica
nazionale.

• Ricarica Eco-Sostenibile: Durante i periodi di alta produzione
rinnovabile, i veicoli possono essere ricaricati con energia
pulita, incrementando l'efficienza energetica e riducendo
l'impatto ambientale.

• Tariffe variabili: Applicando scontistiche nei momenti di non 
utilizzo dell’energia è possibile massimizzare il beneficio
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Caso d’Uso 2: Il Valore del Monitoraggio per Incen:vi e 
Sostenibilità

Monitoraggio in Tempo Reale
Rivelazione istantanea delle prestazioni energe1che.
Accesso a informazioni cruciali per sfru9are al meglio gli 
incen1vi economici.

Incen?vi e Ges?one Energe?ca
Importanza del monitoraggio per capitalizzare sugli 
incen1vi alla produzione autonoma e alla 
redistribuzione dell'energia in eccesso.
Necessità di un sistema di monitoraggio avanzato per 
una ges1one efficace e l'accesso alle agevolazioni.
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Caso d’Uso 2: Affidabilità e Sostenibilità del Progetto 
Energetico

Il monitoraggio in tempo reale va oltre la semplice raccolta di dati: 
permette di verificare la sostenibilità del modello teorico del progetto, 
confrontando le previsioni con i dati di produzione effettivi.

Questa verifica continua è cruciale quando il progetto prevede
agevolazioni legate alla performance, garantendo che la produzione
autonoma e l'iniezione di elettricità nella rete siano sempre allineate
con gli standard richiesti per il mantenimento dei benefici economici.

Confronto tra Teoria e Pra-ca nella Produzione Energe-ca
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Caso d’uso 3: Ottimizzazione dei consumi aziendali

Monitoraggio e Anali-ca Avanzata
Monitoraggio con+nuo di produzione e consumo energe+co.
Trasformazione dei da+ in previsioni precise e iden+ficazione dei 
picchi di consumo.

O2mizzazione del Consumo Energe-co
Previsione del consumo per turno e riallocazione delle operazioni 
energivore durante i picchi di produzione solare.
Strategia di autoconsumo per ridurre la dipendenza da fon+ 
esterne e i cos+ opera+vi.

Sostenibilità e Efficienza
Miglioramento della sostenibilità a>raverso una ges+one 
energe+ca oculata.
Contributo all'economia circolare e riduzione dell'impronta 
carbonica.
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iLCS pla)orm: sistemi IoT per l’acquisizione da: 
real:me e loro validazione/elaborazione
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Example:
existing smart 

cameras
(Supplier 1)

Supplier (n)

iLCS – leading IoT real time monitoring for cities
iLCS AND ITS ADVANTAGES

Modular platform for many customized applications

Your custom request is here

Smart 
feederpillar

Noise
monitoring

Flooding
monitoring

Adaptive lighting

Traffic monitoring

Air quality

Example:
existing sensors

(Supplier 2)

Integration with existing smart applications
already present in the city  on a project based budget

Parking
monitoring
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I/O & Smart meters: feeder pillar monitoring
CUSTOMER SUCCESS STORIES

Johor Bahru (Malaysia)

Monitoring Feder pillars with real time I/O and digital smart meters 

through iLCS network. The devices transfers in real time data to the 

iLCS IoT platform, allowing to log, report and alert remotely all the 

parameters, exporting them easily in common formats.

It allows failure management with exact identification of sections 

affected by failures. It is possible to monitor and evaluate the 

voltage quality characteristics (current). 

At the same time a smart light system is installed in more than 

3.000 luminaires.

Energy per month

120MWh
CO2 saved last year

302 tons

Image placeholder
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Visual reporting

Image placeholder

THE MOST ADVANCED ADAPTIVE LIGHT PLATFORM

A very advanced reporting platform

Feederpillar failure
examples
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Traffic control
A MULTILAYERED ARCHITECTURE

Radar traffic sensor or optical sensor for traffic classification

Image placeholder
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Environmental analysis
A MULTILAYERED ARCHITECTURE

Full range of parameters for environmental analysis (Measuring up to 12 Parameters)

Image placeholder
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Energy saving: luminary calibra:on

Image placeholder

Luminaries calibration and deploy of new uminary profile
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TAI and FAI standards: ADAPTIVE DIMMING

Image placeholder

THE MOST ADVANCED ADAPTIVE LIGHT PLATFORM

FAI - Full Adaptive Installation

WEATHERROAD LUMINANCE TRAFFIC FLOW
DYNAMIC DIMMING LEVEL 

EVERY MINUTE

1 2 3

• THE LIGHTING CATEGORY OF THE ROAD IS SELECTED AS A FUNCTION OF THE TRAFFIC FLOW, THE LUMINANCE OF THE ROAD AND THE WEATHER CONDITIONS. 

• THE LIGHT ADJUSTMENT OCCURS INSTANTANEOUSLY MOVING INSTANTLY IN THE RANGE OF LIGHT WITHIN THE MIN AND MAX VALUES REQUESTED BY THE NORM.
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Energy reduc:on related to  traffic condi:ons 

Image placeholder

THE MOST ADVANCED ADAPTIVE LIGHT PLATFORM

100% light
50% light
0% light

TRAFFIC LEVEL

GREEN: 
iLCS CONSUMPTION
over 50% average reduction

Green = energy saved.  40-60% on top than just LED replacement

FAI - Full Adaptive Installation
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Supervision of the smart district
A multilayered Architecture

Several sensors are currently processed into the plaEorm and visualized on different dashboards 

• Flooding sensors
• Radar sensors
• PIR sensor as motion sensor
• I / O control of digital signal input
• Door open/closed alarm
• Alarm acquisition from third parts
• Indoor industrial lighting control unit;
• Several models for luminaries control units;
• Three-phase meter
• Single-phase meter
• Electric cabinet opening / closing signaling 

device
• Energy meter for car charging
• Parking analysis by optical sensor
• Parking analysis by IP camera
• People counting
• Traffic classification
• Evaluation unit for atmospheric conditions
• Air quality control unit (PM2.5, PM5, PM10)
• Noise sensor
• wind speed, direction, humidity, temperature., 

barometric, precipitation., solar radiation, bright- 
ness, PM1.0-2.5-10, noise, visibility, compass

• Custom sensors could be easily integrated and 
shown in the platform with an integrated 
approach 


