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Focus
• Il	  Compost

– definizione

– produzione

– cara-eris/che	  e	  ruolo

• Compost	  e	  tappeto	  erboso

– modalità	  di	  impiego

– esperienze

• Compost	  e	  Green	  Public	  Procurement
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www.compost.it

320.000 t/a
COMPOST DA

SCARTI VEGETALI

1.220.000 t/a
COMPOST DA

FORSU + VERDE + ALTRE MATRICI

Recupero rifiuti organici e produzione di
compost nel 2014

1.540.000 t/a COMPOST
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 Per	  l’AGRONOMIA:
 è	  un	  concime	  organico,	  stabilizzato	  biologicamente,
	  	  con	  buona	  dotazione	  di	  elemen/	  nutri/vi	  (N-‐P-‐K),
	  	  ricco	  di	  sostanze	  umiche,	  con	  pezzatura	  definita	  10-‐8	  mm,

igienicamente	  sicuro,	  esente	  da	  semi	  vitali	  di	  piante
infestan/

Il Compost di Qualità è…

 Per	  la	  LEGGE:
 è	  un	  Fer/lizzante	  (D.Lgs.	  75/2010	  -‐	  All.	  2)	  ss.mm.ii

 Ammendante	  compostato	  misto	  ACM,	  ACF

 Ammendante	  compostato	  verde	  ACV
 Ammendante	  torboso	  composto	  ATC

	  -‐	  Componente	  per	  SubstraN	  di	  colNvazione	  (ACM	  e	  ACV	  –	  All.	  4)

	  -‐	  Matrice	  e	  per	  Concimi	  Organo	  Minerali	  (ACV	  –	  All.	  5)



La disciplina sui fertilizzanti: D.Lgs 75/2010
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Allegati:
-Concimi Nazionali
-Ammendanti
-Correttivi
-Substrati di coltivazione
-Matrici organiche destinata alla
produzione di concimi organo-
minerali
-Prodotti ad azione specifica
-Tolleranze
-Etichettatura ed immissione sul
mercato
-Disposizioni sul Nitrato Ammonico
-Inserimento di nuovi fertilizzanti
-Accreditamento di laboratori
-Modalità accertamento dello
sfruttamento delle tolleranze
-Registro dei fertilizzanti
-Registro dei fabbricanti di
fertilizzanti
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Compost	  -‐	  Allegato	  2	  	  D.lgs.	  75/2010
PARAMETRO LIMITE
Umidità <50%

pH 6-‐8,8
Azoto	  Organico	  ss >	  80%	  of	  total	  Nitrogen

Carbonio	  Organico	  ACM-‐ACV ≥20%	  d.m.

Rame	  –	  Cu 230	  p.p.m	  d.m.

Zinco–	  Zn 500	  p.p.m	  d.m.

Pimbo	  -‐	  Pb 140	  p.p.m	  d.m.

Cadmio	  -‐	  Cd 1,5	  p.p.m	  d.m.

Nichel-‐	  Ni 100	  p.p.m	  d.m.

Mercurio	  -‐	  Hg 1,5	  p.p.m	  d.m.

Cromo	  VI 0,5	  p.p.m	  d.m.
Plas/ca,	  vetro	  e	  metalli	  (Ø	  £	  0,2	  mm) £	  0,	  5	  %	  d.m.

Iner/	  (pietre,	  litoidi)	  (Ø	  £	  5	  mm) <	  5%	  d.m.

Salmonelle absent	  in	  25	  g	  f.m.

Escherichia	  Coli £	  1	  ×	  103	  UFC	  per	  g
Indice	  di	  Germinazione >60%
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I target dell’Ammendante compostato

SeRori	  prevalenN:

•Agricoltura	  di	  pieno	  campo/biologica	  =	  75%

•Vivais/ca	  in	  contenitore	  =	  15%

•Costruzione	  e	  manutenzione	  del	  verde	  ornamentale	  (parchi,
giardini,	  installazioni	  spor/ve)	  =	  10%	  in	  aumento

Forme	  di	  uNlizzo:

•sfuso	  (tal	  quale)	  =	  pieno	  campo

•Big	  bag	  da	  1	  m3	  	  =	  circa	  700	  kg

•confezionato	  (sacchi	  da	  20-‐25	  l)=	  hobbis/ca	  e	  vivaismo

•pelle-ato
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I target dell’Ammendante compostato



Medie relative al marchio
Compost di Qualità CIC – 2007/2010

Werner Zanardi  - EIMA Bologna 2016

Parametro MEDIA	  ACM
(n=	  600)

MEDIA	  ACV
(N=80)

Densità	  (t/m3) 0,45-‐0,6 0,35-‐0,45
Ph 7,7 8,2
Conducibilità	  dS/m 3,40 1,29
Umidità	  %	  stq 30,6 40,2
Ceneri	  %	  s.s. 48 56
Azoto	  totale	  %	  N	  s.s. 2,2 1,6
Azoto	  organico	  %	  N	  tot 90 97
Sostanza	  organica	  %	  s.s. 54 47
Fosforo	  (%	  P2O5	  s.s.) 1,4 0,5
Potassio	  (%	  K2O	  s.s.) 1,3 0,4
Carbonio	  organico	  %	  C	  s.s. 27 23,5
C	  umico	  e	  fulvico	  %	  s.s. 12 8
Rapporto	  carbonio/azoto 13,1 14,5
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Strategie per la qualità:Strategie per la qualità:
Il marchio Compost di Qualità CIC



SiN	  produTvi	  delle	  Aziende	  associate	  al
CIC
Status	  O-obre	  2015

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sito	  produkvo	  Azienda	  CIC

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sito	  produkvo	  Azienda	  CIC
	  	  	  	  	  	  	  	  	  con	  “Marchio	  CIC”
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Nel 2015:

prodotte 500.000 t di compost a marchio

"Compost di Qualità CIC" pari al 35 % della

produzione Nazionale.

44 gli impianti di compostaggio con il

marchio CIC (51 prodotti)

quasi 250 campionamenti di compost gestiti

dalla struttura tecnica del CIC

Il marchio Compost di Qualità CIC
NumeriNumeri
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Come	  si	  produce	  il
compost
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I rifiuti organici
della raccolta differenziata

Circa	  30-‐40	  kg/ab	  anno	  di	  scarto	  vegetale

-‐	  medio-‐bassa	  fermentescibilità

-‐	  produzione	  sekmanale/stagionale

-‐	  produzione	  legata	  alla	  superficie	  des/nata	  a	  verde.

La	  manutenzione	  di	  un	  mq	  di	  giardino	  produce	  mediamente
scarto	  vegetale	  (sfalci,	  potature,	  foglie)	  pari	  a	  circa	  10-‐15
kg/anno

Circa	  60-‐70	  kg/ab	  anno	  di	  scarto	  di	  cucina

-‐	  elevata	  fermentescibilità

-‐	  produzione	  giornaliera

-‐	  elevato	  peso	  specifico	  (0,7-‐0,8	  kg/litro)	  =	  80-‐90%	  acqua

Produzione procapite di scarto organico in Italia: circa 100 kg/ab anno
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Il processo di compostaggio

Legno
recuperabile

Bio-‐ossidazione
accelerata

Circa	  30	  giorni

Raffinazione

Frazione	  organica	  da	  raccolta
differenziata

ScarN	  5-‐20%

Evaporazione	  
e	  ossidazione	  45-‐65%

Compost	  20-‐30%

Potature	  e	  sfalciScarN	  agroalimentari

Triturazione	  e
miscelazione	  100%

Aerazione	  forzata,	  
bagnatura

Maturazione
Circa	  60	  giorni

Fonte: Dr Agronomo Federico Valentini
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A	  cosa	  serve	  il	  compost



Ruolo della sostanza organica nel suolo

SUOLO:	  cos/tuisce	  uno	  degli	  elemen/	  produkvi	  essenziali	  ed	  è	  in	  stre-a
relazione	  con	  il	  benessere	  	  degli	  appara/	  radicali.

SOSTANZA	  ORGANICA:	  produce	  benefici	  sulla	  stru-ura	  del	  terreno,
aumenta	   la	   ritenzione	   idrica,	   la	  capacità	  di	   scambio	  ca/onico	  e	   la	  dotazione
minerale,	  s/mola	  la	  crescita	  delle	  radici	  e	  la	  produkvità.

Il	  Compost	  è	  ricco	  si	  sostanza	  organica	  (almeno	  il	  60%),	  è	  un	  prodo-o	  ecologico,	  a	  km

sostenibile	  ed	  economico	  (risparmio	  sulla	  concimazione	  e	  irrigazione).

Per	  un’agricoltura	  sostenibile	  diventa	  prioritario	   il	   rispe-o	  per	   le	   risorse	  naturali	  e	   la

conservazione	  dell’acqua,	  dell’aria	  e	  del	  suolo.
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 Lento	  rilascio	  secondo	  le	  esigenze	  della	  pianta

 Sinergia	  con	  i	  concimi	  minerali

 Azione	  posi/va	  sul	  bilancio	  idrico

 Riduzione	  delle	  malaTe	  delle	  piante

 Miglioramento	  della	  struRura	  (porosità	  per	  l’acqua	  e	  l’aria,
penetrazione	  radicale	  e	  lavorabilità)

 Riduzione	  dell’erosione	  del	  suolo

 Riduzione	  dell’inquinamento	  della	  falda	  acquifera

 S/molazione	  dell’aTvità	  microbica	  ed	  enzimaNca

 S/molazione	  dell’aTvità	  radicale

Vantaggi dall’impiego del compost
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Fonte: F. Valentini
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In generale le dosi consigliate per le concimazioni di fondo nella
preparazione del terreno per il verde ornamentale si aggirano su:
•100-200 q/ha corrispondenti a 1-2 Kg/mq

Nella seguente tabella è indicato l’apporto in nutrienti in relazione alle dosi
di prodotto e comparato con quello di una media letamazione.

Dosi	  agronomiche ApporN	  in	  nutrienN	  (in	  Kg)
N P K

Compost	  ss=65%

100	  q/ha 120 77 27
200	  q/ha 240 155 54

Ammendante compostato

Fonte Acea Pinerolese
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Compost	  e	  bibliografia
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il	  compost	  per
il	  verde	  ornamentale

e	  spor/vo



Tappeto erboso e compost - 1
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Il prato, considerabile come un impianto poliennale

Fondamentali gli apporti di fertilizzante organico

•prima della semina, o in copertura per infittire e rinvigorire il cotico

Caratteristiche fisiche/livello di sostanza organica

•compattazione del suolo: pressione da un intenso calpestio.
Particelle compresse, spazio e continuità dei pori ridotti, potere drenante in
calo come anche la capacita di fornire agli apparati radicali il giusto
approvvigionamento di ossigeno/scambi gassosi.
Declino generale del tappeto erboso e della sua capacita di recupero a
seguito di danni derivanti da usura.

Soluzione: substrato caratterizzato da un opportuno contenuto
di sostanza organica e di materiale inerte dotato di appropriata
granulometria e di buone caratteristiche fisiche e chimiche =
Compost e sabbia



Tappeto erboso e compost - 2
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Innumerevole prove a livello nazionale e internazionale legittimano
l’impiego dell’Ammendante Compostato per la costituzione e
manutenzione dei tappeti erbosi tecnici.
•top dressing su campi da calcio, percorsi golf, ippodromi, in alternativa
all’utilizzo dei terricci con prevalenza di componente torbosa.

- ammendante vagliato 6-8 mm e sabbia fine, miscela 2:1

- dose 2-3 litri/mq

•top soil (soprassuolo artificiale - strato superficiale di 30-50 cm, mediamente
esplorato dalle radici).

- ammendante vagliato 10 mm e sabbia grossolana (0,5-1 mm, miscelati
2:1

- dose 20-30 t/ha

Si crea uno strato superficiale destinato ad accogliere le radici, che garantisce
una buona riserva idrica e provvede ad un graduale allontanamento delle acque
meteoriche.



Tappeto erboso e compost - 2
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Top dressing:
-scarificatura o carotatura,
-circa 200 carotature/scarificature al mq, profonde dai 10 ai 18 centimetri.
-le fessure vengono successivamente riempite con una miscela di sabbia
e Ammendante Compostato

Periodi più favorevoli:
-primavera, ripresa dell’attività vegetativa, suolo sufficientemente asciutto
per sopportare il passaggio della macchina
-autunno, prima del rallentamento dell’attività vegetativa, quando la
sabbia può essere ben assorbita dal tappeto erboso,

La miscela impiegata e costituita da 1-2 kg di ammendante e 1 kg di
sabbia per mq, fatta penetrare nei buchi attraverso l’uso di un erpice o a
mezzo di una rete metallica trascinata



Tappeto erboso e compost - 4
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Potere	  repressivo	  del	  compost

rilevata	   una	   minore	   insorgenza	   di
malake	   fungine,	   quali	  marciume	   rosa	   e
grigio,	   a	   fronte	   di	   applicazioni	   in	   top-‐
dressing	   di	   ammendan/	   composta/	   su
agros/de,	   con	   rinverdimento	   precoce
primaverile.

Maggiore	   aktudine	  dei	   compost	   ad	  una
più	  intensa	  akvità	  microbica	  rispe-o	  alla
torba.
Tra-amen/	   in	   top-‐dressing	   e/o	   di
miscela	   nei	   soprassuoli	   =	   veloce
incremento	   della	   popolazione	   microbica
e	   della	   sua	   akvità	   =	   maggiore
compe//vità	  nei	  confron/	  dei	  patogeni.



Top dressing con compost
in campo da golf
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Top dressing con compost
in campo da golf
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Top dressing con compost
in campo da golf
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Compost e prato in rotoli
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Compost e prato in rotoli
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Compost e GPP - 1
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D.M	   13	   dicembre	   2013	   (GU	   n.13	   del	   17-‐1-‐2014):	   aggiornamento	   dei	   CAM	   per
l'affidamento	   del	   servizio	   di	   ges/one	   del	   verde	   pubblico,	   acquisto	   di	   Ammendan/,
acquisto	   di	   piante	   ornamentali	   e	   impian/	   di	   irrigazione,	   che	   appartengono	   alla
categoria	  dei	  Servizi	  urbani	  e	  al	  territorio.

Nella	  sezione	  “specifiche	  tecniche”	  si	  fa	  riferimento	  a:
-‐	  la	  piantumazione	  di	  specie	  vegetali	  ada-e	  al	  microclima,
-‐	  il	  controllo	  dei	  parassi/	  finalizzato	  a	  ridurre	  l’impiego	  di	  fitofarmaci,
-‐	  le	  pra/che	  irrigue	  che	  consentono	  una	  riduzione	  del	  consumo	  di	  acqua	  potabile,
-‐	  le	  tecniche	  di	  potatura	  a	  basso	  impa-o	  ambientale
-‐	  la	  promozione	  dell’uso	  del	  compost	  per	  ferNlizzare	  i	  terreni.

Legge	   n.	   221	   del	   28/12/2015,	   l’art.	   18:	   impone	   l’obbligo	   alle	   P.A.	   di	   inserire	   nella
documentazione	  proge-uale	  e	  di	  gara,	  le	  specifiche	  tecniche	  e	  le	  clausole	  contra-uali
contenute	   nei	   CAM	   per	   almeno	   il	   50%	   del	   valore	   a	   base	   d’asta	   per	   la	   categoria
AMMENDANTE

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione - 2008



Compost e GPP - 2
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I	  CAM	  per	  ammendanN	  –	  specifiche	  per	  il	  compost

Gli	   ammendan/	   devono	   essere	   composta/	   mis/	   o	   verdi	   e	   rispondere	   alle
cara-eris/che	  previste	  dal	  decreto	  legisla/vo	  29	  aprile	  2010,	  n.	  75.

Gli	  ammendan/	  muni/	  del	  marchio	  in	  corso	  di	  validità	  rilasciato	  dal	  Consorzio
ltaliano	  Compostatori	  CIC	  o	  di	  altri	  marchi	  equivalen/	  rispe-o	  al	  criterio,	  sono
presun/	  conformi.



Conclusioni
• Gli	  scar/	  organici	  rappresentano	  una	  risorsa

– recupero	  di	  materia	  da	  fonte	  rinnovabile

– produzione	  di	  concimi	  organici	  per	  l’agricoltura	  	  sempre
più	  disponibili,	  di	  qualità	  garan/ta	  e	  convenien/

• Impiegare	  l’ammendante	  compostato
 perme-e	  di	  ges/re	  in	  modo	  ecosostenibile	  il	  territorio

 consente	  di	  risparmiare	  risorse	  e	  denaro

• Il	  compost	  è	  un	  fer/lizzante	  prodo-o	  ai	  sensi
di	  legge	  (D.Lgs	  75/2010	  –	  All.2)
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Conclusioni
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Usare	   ammendan/	   nella	   proge-azione	   del	   verde	   ornamentale	   e
spor/vo:

•riduce	   lo	   scorrimento	   superficiale	   dell’acqua,	   con	   riduzione
dell’erosione

•migliora	  la	  mobilità	  degli	  elemen/	  nutri/vi	  nel	  terreno

•interrompe	   la	   con/nuità	   degli	   stra/	   infeltri/,	   contribuendo
all’instaurarsi	   di	   un	   ambiente	   ada-o	   ai	   microrganismi	   u/li	   alla
degradazione	  del	  feltro

•facilità	  l’induzione	  dire-a	  ed	  indire-a	  all’emissione	  di	  nuovi	  culmi
di	  acces/mento

•produce	  un	  effe-o	  repressivo	  nei	  confronto	  dei	  patogeni

•MINORE	  IMPATTO	  AMBIENTALE
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Grazie per l’attenzione

zanardi@compost.itzanardi@compost.it


