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“I favolosi canali di Venezia…”; e lei, acida:
”Questa è Manhattan, idiota”. Sono passati
solo pochi anni da quando il dibattito sul-

l’effetto serra e sui pericoli dei cambiamenti cli-
matici era confinato in qualche congresso scienti-
fico o appannaggio di gruppi marginali di ambien-
talisti, tra il distratto scetticismo dell’opinione
pubblica e dei decision-maker. Mentre è ormai
chiaro per tutti che si deve invertire la rotta, ed in
fretta. Ed uno dei settori che contribuisce in mo-
do più rilevante all’incremento di CO2 nell’atmo-

DI GIANFRANCO RIZZO*

Veicoli ibridi 
ed energia solare: 
un matrimonio possibile

Effetto serra e cambiamenti climatici: in gondola a Manhattan.
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sfera è quello dei trasporti, dove le prospettive di
rapida crescita della motorizzazione privata in Ci-
na ed in India (Chindia Effect) rendono lo scena-
rio particolarmente drammatico.
Una soluzione, parziale come tutte, ma concreta

e fattibile può essere rappresentata dai veicoli
ibridi solari. Ne stiamo sviluppando un prototipo
nell’ambito di un progetto europeo Leonardo, in-
sieme ad undici partner di cinque paesi e con
l’aiuto di alcuni sponsor (Automobile Club Saler-
no, Lombardini, CRF, CIMEP, Saggese). Questo
prototipo può essere anche un efficace “pretesto
narrativo” per presentare e diffondere le temati-
che delle energie rinnovabili e della mobilità so-
stenibile ad un pubblico più ampio.
Ma perché un veicolo ibrido solare? Quella del

matrimonio tra veicoli ibridi ed energia solare può
sembrare l’uovo di Colombo, ma è lecito interro-
garsi sulla consistenza della dote della “sposa” fo-
to-voltaica. Lo scetticismo che in genere accom-
pagna l’uso dell’energia solare in ambito automo-
bilistico è dovuto al fatto che la potenza di un
pannello solare ospitabile su un’automobile di di-
mensioni normali, non superiore ai 500 W, è mol-
to inferiore alla potenza massima di una vettura di
media cilindrata, dell’ordine dei 50-100 KW. 
Ma questa constatazione è tanto elementare

quanto fuorviante: le statistiche mostrano come
una larga parte degli utenti usi l’auto in città e per
non più di un’ora al giorno, ed in queste condizio-
ni l’energia richiesta per la trazione è dell’ordine
dei 7-8 kWh, comparabile quindi con l’energia che
un pannello di 500W può accumulare in dieci ore
di luce.
Il progetto, che finirà il 30 settembre 2007, è a

buon punto (il veicolo è già funzionante in moda-
lità elettrico/solare, mentre stiamo completando
l’installazione del sistema motore/generatore per
la modalità ibrida). Studi presentati in diversi
congressi internazionali mostrano come, per un
utilizzo urbano, l’energia solare accumulata nella
giornata ed i benefici intrinseci della modalità
ibrida (frenata rigenerativa, funzionamento del
motore termico nelle condizioni di massima effi-
cienza) permettano anche di dimezzare consumi
ed emissioni rispetto ai veicoli tradizionali. Al
momento, le simulazioni indicano come il recu-
pero dell’investimento addizionale si ottenga in
7/8 anni, ma in uno scenario abbastanza realisti-
co a breve/medio termine di aumento del costo
del combustibile, riduzione del costo dei pannel-
li e/o introduzione di incentivi, l’investimento po-
trà ripagarsi in 2/3 anni. Ed i conti possono mi-
gliorare considerando la possibilità di utilizzare il
veicolo anche da fermo (plug-in hybrid) per river-
sare in rete il surplus di energia elettrica generata
dai pannelli, o per utilizzare il sistema moto-ge-
neratore come cogeneratore, producendo energia
elettrica ed acqua calda per la propria utenza do-
mestica.
In sintesi, quella dei veicoli ibridi solari si pre-

senta come una prospettiva concreta, basata su
tecnologie mature e disponibili, e realizzabile ben
prima che l’idrogeno prodotto dal rinnovabile
possa essere accessibile in quantità significative
ed a costi contenuti. Speriamo quindi che questo
progetto ed il nostro brutto anatroccolo possano
contribuire ad attrarre attenzione e risorse su que-
sto tipo di veicolo ed accelerarne la realizzazione
industriale. 

* GIANFRANCO RIZZO, grizzo@unisa.it
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Università di Salerno.
Coordinatore del Progetto Leonardo “Energy Conversion Systems
and Their Environmental Impact”, www.dimec.unisa.it/Leonardo.

Schema funzionale del veicolo ibrido solare (struttura ibri-
do-serie). 

Il prototipo agli stand di Terrafutura (18-20 maggio 2007).
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