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PREMESSA PREGIUDIZIALE 
 

Identi fic azio ne del Com pl esso  IPPC 
Ragione sociale   S.A.P. NA S.p.A. 

S ed e  L eg al e    p . zz a M at t eo t t i ,  1– 8 0 1 33 N a p o l i  (N A )  

Sede operativa   v i a P o n te  d ei  F r an c es i ,  37 / E  – 8 01 3 3 N a p o l i  

Settore di attività 

  Trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati non 
pericolosi e messa in riserva, selezione e messa in riserva frazioni da RD, 
trattamento frazioni organiche. 

Codice attività (Istat 1991)   38.21.09 

Anno inizio attività   2002 

Capacità produttiva   141,92 t/h  

Numero addetti medio   77 

Numero mesi attività   12 

Periodo attività   Anno intero 

C o d i c e  at t i v i tà IP P C  c o s ì c o m e 
m o d i f i c ato  d al  D.  L g s . 46 / 20 14  

5.3.a – Pretrattamento  dei     rifiuti  non  pericolosi  destinati  al    recupero,  o 
c o n s i d er an d o  u n a c o m b i n azi o n e  d i  r ec u p er o  e  s m al t i m en t o , i n  i m p i a n t i  
d i  i n c en er i m e n to  o   c o i n c e n er i m en to ,     c o n  u n a c a p ac i t à superiore a 75 
Mg/g; 

C o d i c e  N OS E - P  at t i v i t à IP P C  

109.7 

“Trattamento        fisico-chimico       e  biologico     dei  rifiuti  (altri  tipi    di         gestione     dei 
rifiut i)”  

Codice NACE attività IPPC ------ 

 
 

Le ri s ul tan ze ri por tat e nel pr es e nte decr eto , l e pr es cr i zi oni ed i li mi t i da ri s pet tar e s ono  s tat i 

evi nt i d all a doc u me nta zi on e pr es e ntata d al l a s oc i età e d all a vi gente nor mat i v a am bi ental e e d 

a ppr o vate per q ua nto di pr o pri a com pete n za d a A. R.P. A. C. Na p oli , A.S .L. N A /3 S u d, Ci t tà 

M etr o poli tan a di Na pol i , Co m u ne di T uf i no , Ent e Idr i co C a m p an o , C o ma n do Pr ovi nci al e Vi gil i 

del  F uoco  N a pol i .  
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A.  QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE 
 
 

A.1 Inquadramento del complesso e del sito  
 

In qu es ta pri ma par te, s i for ni s cono  un a s er i e di i nfor m a zi oni di car at ter e ge ner al e ut ili a d 

i nqu a dr ar e, dal  p u nto  di  vis ta ur ba ni s ti co , l ’i ns tall azi o ne.  

L’i mpi a nto  è si tuato  i n u n’ ar ea p er ifer i ca del  Co m un e di T uf i no  a s u d-es t  del  Co m u ne di  S chi av a 

e a s u d d ell ’a utos t r a da A 1 6 N a pol i -Ca nos a (di s tante i n li ne a d’ ari a 3 50 m) . I l t er ri tori o di  

i ns eri m ento  d el co mpl es s o  pr o d ut t i vo è a des t i n azi on e d’ us o  pr e val e nte me nte agr i co l o e i l 

t erri tori o  ri s ul ta m e di a me nte antr o pi zz ato  co n l a pr es en z a di  li mi tate fo nt i  di  i m p at to  a mbi e ntal e.  

L’i mpi a nto  è r i por tato  i n Cat as to  al  Fogl i o  n. 5, P ar t i cel l a n. 1 0 95 d el  Co m u ne di  T uf i no  ( N A).  

L’i ns e di a m ento  i nd us tri al e è ubi cato  i n ar ea cl as s i fi cata dal  Co m un e di T uf i no co me Zon a E 1 

“Z on a a gr i col a n or m al e”  

 

Figura 1: ortofoto TMB Tufino 

L a s u p er fi c i e i nter es s at a d al l ’i m pi a nto  è par i  a c i r ca 6 6.0 00 m q.  
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A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo 
 

L’i ns e di a m ento  pr o d ut ti vo  de no mi n ato “ T M B T U FI N O ” è s ito nel Co m un e di Tuf i no  (N A), all a 

s tr a da pr ovi nci al e per  Vi s ci a no , l ocali tà S chi a v a -P ae n za no .  

L’i mpi a nto  oper a un tr at ta m ento  m ecc ani co  b i ol ogi co d ei Ri fi ut i Ur ba ni In di f fer en zi at i 

pr ove ni e nt i dal l a r acco l ta ef fet tu ata n ell a Ci t tà Metr o poli tan a di  N a pol i o lt r e al l o s toccag gi o e d i l 

tr at ta m ento  di f r azi o ni di ri fi ut i pr ove ni ent i d all a r acco l ta di ffer en zi at a e d il com pos ta ggi o d ell e 

fr a zi oni  or gani ch e da r ac co l ta di f fer en zi ata.  

L’ at t i vi tà del  co mpl es s o  I PP C s o gg et ta a d A utor i zz azi o ne Inte gr ata A mbi e ntal e ( AIA)  è:  

 
Tabella 1: attività IPPC autorizzate 

N° Codice IPPC Attività IPPC Capacità massima 
degli  im pi anti  

1 5.3 b 
recupero, o una combinazione di recupero e 

smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 
superiore a 75 Mg al giorno 

141. 92 t/ h  

 
L’i mpi a nto  i nter es s a un a s u per f i ci e par i a ci r ca 6 6.0 00 m q di cui ci r ca 2 6.0 0 0 m q di s u per f i ci e 

cop er ta. Ci r ca 30 0 mq s ono  occu p at i da uf f i ci e s er vi zi var i, 8. 30 0 mq s ono  occu p at i dal l ’edi f i ci o di  

accet ta zi on e - s el ezi one e i mb all a ggi o  del  t ri tova gli ato  s fus o , 6.8 00 mq s ono  occ u pat i  dal l ’e di fi ci o  

de no mi n ato  ar ea s tabi li zz a zi one 1 e 6.8 0 0 mq d al l ’edi f i ci o d e no mi nato  ar e a s tabili z z azi on e 2, 

i nfi ne 3.8 0 0 mq s on o  occ u pat i  d all a pi at tafor ma di  r ecu per o .  

Il r es to  del l a s u per f i ci e co m pl es si va è des t i nato  a pi a z zal i e s tr a de i nter n e e all ’ar e a a ver de per  

u n to tal e di  c ir ca 40. 0 00 m q. 

L a s itu a zi one di m e ns i onal e del l ’i ns e di a m ento  i n d us tri al e è des cr i t ta nel l a tab ell a s eg u ente:  

 
Tabella 2: condizione dimensionale dello stabilimento 

Superfici e c o pert a: 26. 00 0 m q  

Superfici e s co pert a: 40. 00 0 m q  

Superfici e t ot ale dell'i mpi anto : 66. 00 0 m q  
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A.1.2.  Inquadramento geografico–territoriale del sito. 
 

L’i ns e di a m ento  i nd us tri al e è ubi cato  i n ar ea cl as s i fi cata dal  Co m un e di T uf i no co me Zon a E 1 

“Z on a a gr i col a n or m al e”  

Il  com pl es s o  i n dus tr i al e è ri por tato  i n c atas to  al  Fogl i o  5, p ar t i cel l a 1 09 5.  

Il contes to  di i ns er i me nto è dotato  del l e i nfr as tr ut tur e nec es s ar i e all o s vo l gi me nto  del l ’at ti vi tà 

(r ete el et t ri ca, r ete fog nar i a) .  

 
A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite 

 
Lo s tato  a utori z zat i vo  at tu al e è cos ì  def i ni to : 

Tabella 3: stato autorizzativo 

Settore 
interessato 

Numero  
autorizzazione e 

data di emissione 

Data 
scadenza Ente competente Norme di 

riferimento 
Note e 

considerazioni 

Aria 

Ord. Comm. N. 258 
Del 02.10.03  

 

 

Ordinanza Commissariale 

    

Ord. Comm. N. 002 
Del 08.01.04  

 

Scarico 
acque 
reflue 

Determina N. 13672 
del 01.12.06 

 

 

Provincia di Napoli 

    

Rifiuti 
         

 

PCB/PCT  
          

 
OLII            

 

FANGHI  
         

 
Sistema di 
gestione 

della 
sicurezza 

(solo 
attività a 
rischio di 
incidente 
rilevante 

DPR 
334/99)  

        
 

ALTRO 

Ord. Comm. N. 002 
del 08.01.04 - Acque 

di falda 
 

 Ordinanza Commissariale    

Ord. Comm. N. 357 
del 05.11.02 - 

Autorizzazione alla 
realizzazione 
dell’avanfossa 

 Ordinanza Commissariale   
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Certificato 
Prevenzione Incendi 

– Protocollo 31988 
del 16 luglio 2019 
(SCIA 27368 del 

11/07/2019) 

 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
di Napoli 

D.P.R.151/2011  

Adduzione acqua di 
pozzo: codice pozzo  

N. 085IN050284 
Autorizzazione 

all’emungimento n. 
3242 del 16/04/2003 

e successive 
modifiche 
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B.  QUADRO PRODUTTIVO – IMPIANTISTICO 
 

B.1.  Storia tecnico-produttiva del complesso 
 

Il pr og et to es ec ut i vo  del l ’i m pi a nto , pr es ent ato  dal l a s oc i età F is i a I tali m pi a nt i S .p.A., è s tato  

aggi u di cato  i n vi a pr ovvi s or i a con Or di na n za C o m mi s s ari al e n. 0 16 d el 22 a pr il e 19 99 e, con 

Or di n a nz a Co m mi s s ari al e n. 0 36 del  10 m ar zo  2 00 0, s ono  s tat i a p pr ov at i , con ri chi es ta di  

i ntegr azi o ni , il pr oget to d ell ’i m pi anto  ed il r el at i vo pi a no  par t i cell ar e di es pr o pr i o ; 

s ucces s i va m e nte  con Or di na n za Co m mi s s ar i al e n. 0 37 d el 1 0 m ar zo  2 0 00 è s tata di s pos t a 

l’occ u pa zi on e di  ur g en z a del l e ar ee i n di vi d uat e n el  Pi ano  p ar ti cel l ar e di  es pr o pr i o . 

Il pr og et to pr o pos to , i nf i ne, con ri chi es ta di al cu ne ul teri ori  i ntegr a zi oni , è s tato a p pr ov ato  con 

Or di n a nz a co m mi s s ar i al e n. 1 6 9 d el  29 g i ug no  2 0 0 0. 

L’i mpi a nto  è s tato  r eal i zz ato  d al l a s oci età F i si a I tali m pi a nt i S .p. A. e s ucces s i va m ent e l a s oc i età 

FIB E S .p.A. è s tata a utori z zat a all ’es er c i zi o pr ovvi s ori o  del l o stes s o con Or di na n za C o m mi s s ari al e 

n. 2 94 d el  10. 09. 2 00 2.  

N el m e des i mo a nno , con Or di n a nz a n. 3 75 d el 19 nov e mbr e 20 0 2 s ono  s tat i ap pr ov at i gl i el abor at i 

t ecni c i p er  l a co p er tur a del  ca p an no ne del l ’av a nfos s a.  

L’i nter a fas e di  ges ti on e oper at i v a è s tata cur ata d al l e s oci età ex  af fi d atar i e del  s er vi zi o di  

s m al ti me nto  ri fi ut i i n Re gi one C a m p ani a s i no al  07. 08. 20 0 8, dat a i n cui è avv e nuto  il s ub entr o  del  

Co m mi s s ar i o  a d Act a per  l a Pr ovi nci a di  Na pol i  di  cui  all ’ O.P. C. M . n. 58 5 8 del  2 8/ 0 7 /2 0 08.  

Vi s to  l ’ar t . 6-b i s d el d ecr eto - l egge n. 9 0 del  23 / 0 5/ 2 0 08, con ver t ito  con mo di f i cazi oni  dal l a Le gg e 

di conv er si on e n. 1 23 del 14 / 0 7 /2 0 08, che h a t r as feri to all a Pr ovi nci a di N a poli l a t ito l ari tà d ell o  

S tabil i me nto  di S el ezi o ne e Tr at ta m e nto ri fi ut i di T uf i no ( N A) e d i n cons i d er azi o ne del l a 

ces s a zi one del l o s tato di e mer ge n za (ar t . 19 del de cr eto - l egge n. 9 0/ 2 0 08)  i n mater i a di r if i ut i 

nel l a Regi on e C a m p ani a s tabi li to  per  31. 1 2.2 0 09, con i l cons e gu e nte ri entr o  nel  r egi m e or di n ar i o , 

il Co m mi s s ar i o a d Acta e l a Pr ovi nci a di Na pol i h an no  pr ov ve d uto  all ’es pl et a me nto  del  

p as s ag gi o  di  cons e gn e.  

At tu al m ent e l ’af f i d a me nto d el l a ges ti on e d ell ’i m pi anto , con De cr eto n. 14 4 del 17. 0 3.2 0 10, è i n 

ca po  al l a s oc i età pr ovi nci al e S A P. N A S i s tem a A mbi e nte del l a Pr ovi nci a di  Na p oli  S .p.A.  

Co n D ecr eto  Dir i gen zi al e n. 67 d el 2 1 /0 3 / 20 1 9 è stato  a utor i zz ato  i l pr oces s o  di  com pos ta ggi o  

per  l ’i nter a es tens i on e del  ca p an no ne “ar e a di  s tabil i zz azi on e 2 ”(ex  M V S ) .  

D al p unto  di vi s ta a utor i zz at i vo , l ’i m pi a nto  è i n pos s es s o  di A utor i zz a zi one Integr at a A mbi ent al e 

a dot tata, ai  s ens i  del l ’ar t .10 co m ma 2 d el d ecr eto  l egg e 19 5 del  30 / 12 / 2 00 9 con ver t ito  con 

mo di f i cazi oni  d all a L eg ge di  conv er s i one n. 2 6 del  26 / 0 2 /2 0 10, co n Or di n a nz a n. 2 95 del  
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31 / 1 2 /2 0 09.  

L’ AI A a dot t ata per met te di  ef fet tu ar e l e s egu e nt i op er a zi oni : 

• Pr oces s o  fi si co m ecca ni co p er o t tener e ri fi uto  t ri tova gli ato  a p ar ti r e d ai ri f i uti ur b ani  

i ndi f fer en zi at i i n i ngr es s o ; 

• Tr as fer e n za e/ o  Tr at ta me nto  del l a f r azi on e or ga ni ca d a r acco l ta di f fer en zi at a (FO RS U);  

• Tr at ta m ento  d ell a f r a zi one u mi d a t ri tova gli ata (F U T) ;  

• S toccaggi o  del l e fr a zi oni  di  ri fi uto  d a r acco l ta di f fer en zi at a; 

• S el ezi on e d ell a f r a zi one di  ri fi uto  d a r acco l ta di f fer en zi at a .  

Co n mi s si va pr ot . 2 01 9.0 7 6 16 7 9 del 1 3/ 1 2 /2 0 19 l a G i u nta Regi o nal e del l a Ca m p a ni a “ Di r ezi on e 

G e ner al e per  i l Ci cl o i ntegr ato  del l e ac q ue e d ei ri fi ut i , V al uta zi oni e autor i zz a zi one a mbi e ntal i U. 

O. D. A utor i zz a zi oni A mbi e ntal i e Ri fi ut i – Na pol i ” ha avvi ato l a pr oce d ur a di ri es a m e ai s ens i  

del  D. Lgs . 15 2 / 06 e s . m. i .  all ’ar t .  29 oct i es  co m m a 1, del l ’a utori z za zi on e vi ge nte  

All a l uce di  qu a nto  det to , il qu a dr o  com pl eto  d ei co di ci  E ER e d ell e at ti vi tà è r a p pr es e ntato  nel l a 

tabel l a di  s eg ui to  ri por tata.  
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Tabella 4: Codici EER ed attività IPPC 

Processo EER Tipologia 

peso 
specifico 

Attività Attività Attività 

R3 R12 R13 

t/mc t/d mc/d t/a mc/a t/d mc/d t/a mc/a t/d mc/d t/a mc/a 

COMPOSTAGGIO 
200108 

rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 0,70 

42,73 72,68 13333 22675 
        256,41 366,3 10000 14285,7 

200201 rifiuti biodegradabili 0,35         85,46 213,7 3333 9522,86 

MESSA IN 
RISERVA/TRATTAMENTO 

RIFIUTI DA RD 

150101 imballaggi in carta e cartone 0,40 89,42 223,56 18600 46500         24,00 60 18600 46500 

150102 imballaggi in plastica 0,20                 12,00 60 10000 50000 

150107 imballaggi in vetro 1,20                 120,00 100 20000 16666,7 

200101 carta e cartone 0,40 89,42 223,56 18600 46500         48,00 120 18600 46500 

200102 vetro  1,20                 240,00 200 57040 47533,3 

200139 plastica 0,40                 24,00 60 10000 25000 

TMB 200301 rifiuti urbani non differenziati 0,50         1651 3302 495300 990600 7632 15264 495300 990600 
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B.2.  Materie prime 
 

Di s egui to si des cr i von o l e s osta nz e, i pr ep ar at i e l e m ater i e pr i me, i nter m e di e e a us il i ari e ut i li zz ate  nel ci cl o l avor at i vo . I d at i r el ati vi a qu es ta  

s ezi on e s i ri feri s cono  all ’a n no  2 0 18.  

 
Tabella 5: Scheda “F”: sostanze, preparati e materie prime utilizzate 

N° 
progr. Descrizione Tipologia  Modalità di 

stoccaggio 
Impianto/fase di 

utilizzo  
Stato 
fisico Etichettatura Indicazioni di 

pericolo Composizione  

Quantità annue utilizzate 

[anno di 
riferimento] [quantità] [u.m.]  

1 Gasolio 
Materia 

ausiliaria - 
ma 

serbatoi 
Step tutti – 

autotrazione  liquido 

GHS02 (infiammabile) - 
GHS07 (nocivo)- 

GHS08 (pericoloso per 
la salute) – 

GHS09 (pericoloso per 
l’ambiente) 

H226 – H304 – 
H315 -H332 – 
H351 – H373 – 

H411 

Gasolio - CAS 68334-
30-5 2018 130.000 l 

2 
Soda caustica al 

30% 

Materia 
ausiliaria - 

ma 
recipienti 

impianto 
trattamento 
acque reflue 

liquido GHS05 (corrosivo)  H290 – H314 
NaOH - CAS 1310-

73-2 
2018 45.000 kg 

3 
Cloruro ferrico al 

40%  

Materia 
ausiliaria - 

ma 
recipienti 

impianto 
trattamento 
acque reflue 

liquido 
GHS07 (nocivo)– 
GHS05 (corrosivo) 

H290 – H302 – 
H315 – H317 – 

H318 

FeCl3 – CAS 7705-
08-0 

2018 35.000 kg 

4 Polielettrolita 
anionico 

Materia 
ausiliaria - 

ma 
recipienti 

impianto 
trattamento 
acque reflue 

polvere   Poliacrilammide 
anionica 

2018 2000 kg 

5 
Polielettrolita 
cationico in 

emulsione al 15% 

Materia 
ausiliaria - 

ma 
recipienti 

impianto 
trattamento 
acque reflue 

liquido GHS07 (nocivo) H319 Acido adipico – CAS 
124-04-9 

2018 1000 kg 

6 Carbone attivo 
Materia 

ausiliaria - 
ma 

recipienti 
impianto 

trattamento 
acque reflue 

polvere   
Carbone attivo in 

polvere – CAS 7440-
44-0 

2018 1000 kg 

7 Fosfato trisodico 
Materia 

ausiliaria - 
ma 

recipienti 
impianto 

trattamento 
acque reflue 

polvere GHS07 (nocivo) H315 - H319 -
H335 

Fofato trisodico 
dodecaidrato – CAS 

10101-89-0 
2018 500 kg 
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8 Ipoclorito di 
sodio al 15% 

Materia 
ausiliaria - 

ma 
recipienti 

impianto 
trattamento 
acque reflue 

liquido 
GHS05 (corrosivo) 

GHS09 (pericoloso per 
l’ambiente) 

H314 – H400 Sodio ipoclorito – 
CAS 7681-52-9 

2018 200 kg 

9 
Antischiuma non 

siliconica 

Materia 
ausiliaria - 

ma 
recipienti 

impianto 
trattamento 
acque reflue 

liquido   
Alcool etossilato – 

CAS 68002-97-1 2018 200 kg 
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B.3 Risorse idriche 
 

L’ a p pr ovvi gi on a me nto  i dr i co  del  T M B di  Tuf i no  a vvi e ne me di a nte a d d uzi on e acq u a di  po zz o  

- codi ce p oz zo  N. 08 5I N 0 5 02 8 4 - a utori z za zi on e all ’e mu ngi me nto  n. 32 4 2 d el 16 / 0 4 /2 0 03 e 

s ucces s i ve mo di f i che.  

I  cons u mi  me di  g i or nal i er i  s on o  di  s eg ui to  i n di cat i :  

 acq u a di  poz zo : c i r ca 2 3 5 m3 /gi or no ;  

I  vo l u mi  to tal i  an nui  s ono  di  s eg ui to  i n di cat i :  

 acq u a di  poz zo : c i r ca 8 6.0 0 0 m3 / a nn o ; 

 
B.4 Risorse energetiche 

 
L’ en er gi a el et tr i ca p er l ’i ns e di a me nto i n qu es t i one vi ene for ni ta da Rete E nel . I cons u mi di  

E ner gi a el et t ri ca v en go no  ri l evat i  at t r aver s o  l a l et tur a per i odi ca dei  co ntator i .  

I  cons u mi  el et t ri ci  s ti m at i  s ono  ri por tat i  nel l a s eg ue nte ta bel l a. 

Tabella 6: consumi elettrici stimati 

  Consumo (KWh/anno) 
Ricezione RSU 700.000 
Selezione RSU e produzione CDR 5.710.000 
Stabilizzazione Frazione organica 3.200.000 
Raffinazione Frazione organica stabilizzata 210.000 
Trattamento aria di processo e deodorizzazione 4.610.000 
Impianti e servizi generali 720.000 
Impianti elettrici 850.000 
Sezione compostaggio 2.721.193 
Sezione messa in riserva e trattamento rifiuti da RD 153.608 
TOTALE 18.874.801 
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Tabella 7: Scheda “O”- Energia 

Sezione O.2: UNITÀ DI CONSUMO 

Fase/attività  
significative o 
gruppi di esse 

Descrizione Energia termica 
consumata (MWh) 

Energia elettrica 
consumata (kWh) 

Prodotto principale 
della fase 

Consumo termico 
specifico (kWh/t) 

Consumo elettrico 
specifico (kWh/t) 

Step 1a, 1b, 1c, 2a 
PESATURA, RICEZIONE 

RUR E ALIMENTAZIONE 
TRAMOGGE 

 700.000 Nessun prodotto 
finale 

 1,41 

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

X S 

Step 2d 
COMPOSTAGGIO 

FRAZIONI ORGANICHE 
DA R.D. 

 2.721.193,12 
compost 

 204,09 

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

X S 

Step 2b -2c 
MESSA IN RISERVA RD 
RECUPERO FRAZIONI 
CARTA E CARTONE 

 153.608 Frazioni differenziate, 
MPS 

 1,14 

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

X S 

Step 3a 
TRITURAZIONE 
VAGLIATURA 

DEFERRIZZAZIONE 

 5.710.000 Fraz. Secca tritovagl., 
materiali ferrosi, fraz. 
Umida tritovagl.  

 11,53 

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

X S 

Step 4a 

 
BIOSTABILIZZAZIONE 

FUT 
 

 3.200.000 Frazione umida 
tritovagliata 
biostabilizzata 

 2,12 

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

X S 

Step 5a RAFFINAZIONE FUTS 

 210.000 Frazione umida 
tritovagliata 
biostabilizzata e 
raffinata 

 2,12 

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 

Step 2a, 3a, 4a, 5°, 2b, 
2c,2d 

TRATTAMENTO ARIA E 
DEODORIZZAZIONE 

 4.610.000 
Nessun prodotto 

  

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 

Tutti gli step 
IMPIANTI E SERVIZI 

GENERALI 
 

 720.000 
 

  

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

x S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 

Tutti gli step 
IMPIANTI E SERVIZI 

GENERALI 
 

 850.000 
 

  

 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

X S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 
 

 M 
 

 C 
 

 S 

TOTALI   18.874.801    
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B.5 Analisi e valutazione di singole fasi del ciclo produttivo 
 

Il T M B di T uf i no  fa par te del  si s tem a i ntegr ato  di  i m pi a nt i pr evi s ti p er i l tr at ta me nto  dei  r if i ut i 

ur ba ni  i n di ffer en zi at i  di Na pol i e pr ovi nci a e cos ti tui s ce uno  dei  po l i per  l a tr as for ma zi on e dei  

ri fi ut i  i n di f fer e nzi at i  (E ER 2 0.0 3.0 1 – “ Ri fi ut i  ur ba ni  no n di ffer en zi at i ”) .  

Si  ri as s u m e n el  s egui to  l ’at ti vi tà co m pl es si va d ell ’i m pi anto .  

1)  Ri cezi on e ri fi ut i ur b ani  i n di f fer en zi at i per  s o t topor li al l e oper a zi oni  di Tr at ta me nto  Mec ca ni co  

Bi o l ogi co  (T M B)  al  fi ne di  o t tener e:  

- Fr azi on e S ecc a Tr itov agl i ata:  

 E E R 19. 1 2.1 2 S opr av agl i o (pr i m ar i o e s eco nd ar i o ) f r azi on e t ri tovagl i ata s c i ol ta o  
i mbal l ata d a d es t i nar e a s m al ti m e nto  e /o  r ec up er o ;  

 E E R 1 9.1 2. 12 S o pr a va gli o  d a r af f i na zi on e.  

- Fr azi on e U mi d a Tr i tova gli ata:  

 E E R 1 9.0 5. 03 s econ d o  qu anto  pr evi s to d al l a D eli ber a zi one d ell a G i u nta Regi o nal e n. 6 93  
del  3 0 / 10 / 2 01 8 e s ucces s i ve mo di f i che;  

  EER 19. 0 5.0 1 s e s o t topos to  a pr oces s o  di bi os tabi li z za zi on e, m a non r i entr ante nei  
p ar a metr i  pr evi s ti  d a D eli ber a di  G i u nta Regi o nal e;  

  E ER 1 9.1 2.1 2 s e no n s o t topos to  a nes s u n pr oc es s o  di  s tabi li zz a zi one;  

- M at eri al e fer r os o  d a a vvi ar e a r ecu p er o  E E R 1 9 12. 0 2. 

 

2)  Ri cezi on e r if i ut i ur ba ni d a r acco l ta di f fer en zi ata (car ta e cato ne, vet r o , pl as t i ca, i mb al l aggi  i n 

pl as t i ca, i mb all ag gi i n car ta e car tone, i mb all ag gi i n vet r o ) per  l e oper a zi oni  di mes s a i n r is er va  

ed i l t r at tam ento  di r i fi ut i i n car ta e car ton e ai s ens i del D. M 5 febbr ai o 1 9 98 – Al l egato  1 così  

com e mo di fi cato  d a D. Lgs  n. 4 / 20 0 8.  

3)  Ri cezi on e f r azi oni or ga ni che d a r acco l ta di ffer en zi at a (E E R 2 0.0 1. 08 ri fi ut i bi od egr a d abi li di  

cuci ne e m ens e e E E R 2 0.0 2.0 1 ri fi ut i pr ov eni e nt i d all a m a nut en zi on e di ver de p ub bli co ) p er l a 

m es s a i n ri s er va per  il s ucc es s i vo   avvi o   a r ec up er o  pr es s o  i m pi ant i  di com pos t aggi o  ter zi (  

tr as fer e nz a)  o avvi o  al pr oces s o  i nter no  di co mp os taggi o , i n di vi d uato  con l ’op er a zi one R 3, al  

fi ne di  o t tener e:  

- Co m pos t  
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Rifiuti Urbani indifferenziati 

Pr es s o  il T M B di T uf i no  (N A) vi ene ef fet tuato  i l t r at ta me nto m ecc ani co-bi o l ogi co dei ri fi ut i  

ur ba ni r esi d u ali d al l a r acco l ta di f fer en zi ata (E ER 2 0.0 3.0 1)  i n di vi d uato  con l ’op er a zi one R 12  

(S ca mbi o  di  ri fi ut i  per  s o t top orl i  ad u na del l e op er a zi oni  i n di cate d a R 1 a R 11 1;) .  

Tabella 8:caratteristiche impianto TMB 

Portata di progetto impianto 495.300 ton/a 

1.651 ton/g 

Portata di progetto per ogni linea 35 ton/h 

Portata di esercizio per ogni linea  29,7 ton/h 

N. di linee di trattamento di progetto  3  

N. di linee di trattamento di esercizio 3  

N. turni / giorno 3  

Funzionamento impianto  

 

52  settimane/anno 

365 giorni/anno 

Il  pr oces s o  pr od ut t i vo  s i at tu a at t r aver s o  l e s eg ue nt i  fasi :   

1)   S toccaggi o  del ri fi uto  i n i ngr es s o  E ER 2 0.0 3. 01 i n ar ea di ri cezi o ne (Fos s a – s toccaggi o   R1 3) , 

s er vita d a car r opo nt i con be nn a a po l p o  per  i l cari ca m ento  del l e 3 li nee di l avor a zi one  

(l avor azi o ne R 1 2) ; 

2)   Dil ac er azi o ne e t r itur azi on e dei  s acc hi  conten e nt i il  r if i uto  i n i ngr es s o ; 

3)  V agl i atur a Pr i m ar i a ( for i da 1 20 m m) dei  ri f i uti ut i li zz a n do  vagl i a ta mb ur o  r o tante  

di m ens i on at i  con un te m po di  per m an en z a s uff i ci ente a g ar a nt ir e l a s e par a zi on e d el m ater i al e 

i n d ue f l us s i :   

a)  S opr a va gli o  pr i mar i o : f r azi on e s u per i or e al di a m etr o d ei  fori  del  vagl i o , è co mp os to  da  

m ater i ali l egg er i a m atr i ce com b us t i bil e qu ali a d es e m pi o : car ta, carton e, pl as ti ca i n fil m  

e tes si li . Dopo  av er s ubi to il pr oces s o di d efer ri z za zi on e m ag net i ca va a cos ti tuir e l a 

Fr azi on e S ecc a Tr i tova gli ata (FS T) E E R 19.1 2. 12 e vi ene conv ogl i ata al l a s ezi on e di  

pr es s at ur a e f i l mat ur a o p p ur e a vvi at a i n for ma “s c i o lta ” al l o  s m al ti m ento  e / o  r ecu p er o ; 

b )  S ot tovagl i o pr i mar i o : f r azi on e p as s a nte at t r aver s o  i for i del va gli o , av vi ata tr a mi te 

nas t r i  t r as por tator i  all a v agl i atur a s e con d ar i a; 

                                                 
1 Può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la 
cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, 
il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11 



 

15  

4)  V agl i atur a S eco n dar i a del  s o ttov agl i o pr i mar i o ( fori d a 40 m m), che l o  s ud di vi d e a s u a vo l ta i n 

d ue f l us s i :  

a)  S opr a va gli o  s eco n dar i o : il s opr a va gli o s eco n dar i o cont i en e ancor a un a r il ev ante  

qu a nt ità di  m ater i ali  ad el e vato  p oter e cal ori f i co che, do po  a ver  s ubi to  il  pr oces s o  di  

def er ri zz a zi one m ag n et i ca, va a d aggi u ng er s i all a Fr a zi one S ecc a Tri tova gli at a (FS T)  

E E R 1 9.1 2. 12, g i à d es cri t ta i n pr ece d en z a.  

S o t tovagl i o s econ d ar i o : è co m pos to  s osta nzi al me nte d a f r azi o ne or gani ca r es i du a  

al tam e nte putr es c i b il e. T al e f r azi on e va a cos ti tui r e l a Fr azi on e U mi da Tr i tovagl i at a  

(FU T)  E ER 1 9.1 2.1 2, che, do po  il pr oces s o  di d efer ri z za zi on e ma gn et i ca, vi en e i nvi ata a  

r ecu per o  a s eg ui to di un pr oces s o di b i os tabi li zz a zi one per  un per i odo  di ci r ca 2 1 g g  

(E ER 19. 0 5.0 1) . Do po  il pr oces s o di b i os tabili z z azi on e, l a fr a zi one U mi d a Tr i tovagl i at a  

S tabil i zz ata as s u me co di ce E E R 1 9.0 5.0 1 e q ual or a s od di s f i i  r eq ui si ti  del l a D G R  

C a m pa ni a n. 6 93 del  30 / 10 / 2 01 8, as s u me E E R 1 9.0 5.0 3.I l  ri fi uto  s o t topos to  a pr oc es s o  di  

b i ostabi li z za zi on e pr es ent a u n a p ez z atur a ≤ 4 0 m m, q ual e i nter ve nto  mi gli or at i vo ,  

qu al or a s od di s fi  i  r eq ui si ti  del l a DG R C a m p ani a n. 6 9 3 d el 3 0 /1 0 / 20 1 8, , s i i nte n d e  

s o tto por r e l o  s tes s o , o  u na s u a p ar te, a d un a v agl i atur a f i n al e con va gli o  a 25 m m.  

b)  Q u al e ul teri or e i nter ve nto mi gl i or at i vo , si pr ev e de ri pr e n der e l ’at t i vi tà di ri vo l tam e nto  

cu m uli al f i ne di ap por tar e u n mi gli or am e nto i n ter mi ni di  abb as s a me nto  del l ’u mi di tà e 

del l ’i ndi ce r es pi r om entr i co . Tal i par a m etri r is ul ta no , tr a l ’al tr o , fon da m ent al i per l a 

pr o du zi on e di  r if i uto  E E R 1 9. 05. 0 3 s eco n do  D G R Ca m p a ni a 6 9 3/ 2 0 18.  

N el  cas o  i n cui l a FU T, no n ven ga s o t top os ta a nes s un t r at ta me nto  vi ene i nvi ata a  

s m al ti me nto  o  a r ecu p er o  con Co di ce E ER 1 9.1 2. 12.  

L a FU TS , do po  il  t r at ta me nto  aer obi co , as s u m e codi ce E E R 19. 0 5.0 1 d a av vi ar e a 

r ecu per o . Q u al or a s od di s fi  i r eq ui si ti  di cui  all a D G R C a m pa ni a 6 9 3 del  3 0 /0 1 / 20 1 8, 

vi ene i n vi ata  a r ec u per o  co n Co di ce E ER 19. 0 5.0 3.  

Il  s ovv all o  d ell a v agl i atur a fi n al e ( r af fi n azi o ne)  as s u me E E R 1 9. 12. 12.  
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Figura 2: diagramma a blocchi TMB 

L a sta zi one di  accet ta zi one, p es at ur a e ril ev a zi one r a di om etri ca è l a me des i ma p er tut te l e at ti vi tà 

es er c ite al l ’i nter n o  d el l ’i m pi a nto .  
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Messa in riserva e trattamento di rifiuti urbani differenziati 

Do po l e oper azi o ni di pes at ur a e d accet t azi on e l e fr azi o ni di ri fi uto ur b an o d a r acco l ta 

di f fer en zi ata (E E R 15. 0 1.0 1 i mb all ag gi i n car ta e car ton e, E ER 15. 01. 0 2 i m bal l aggi  i n pl as t i ca, E E R 

15. 0 1.0 7 i m bal l aggi  i n vet r o , E ER 2 0.0 1. 01 car ta e car ton e, EE R 20. 0 1.0 2 vet r o , E E R 20. 01. 3 9 

pl as t i ca, s ono i nvi ate al l ’ar ea di confer i me nto do ve avvi e ne l o s cari co , l ’ev ent u al e pr es s at ur a e l a 

m es s a i n ri s er va i n at tes a del  s ucc es s i vo  av vi o  a r ec up er o . (R1 3)  

I r i fi ut i i n car ta e car tone s ar a nn o  s o t topos t i a tr at ta m ento  (R3)  ai s ens i d el D. M 5 febbr ai o 1 99 8, l e 

op er azi o ni di r ecu p er o s eg ui r an no  qu anto  d ef i ni to d a par er e C ons i gli o  di S tato 1 3 m aggi o  20 2 0 

n.8 9 7. 

 

Figura 3: diagramma a blocchi messa in riserva RD – step 2b 

 

 
Figura 4: diagramma a blocchi trattamento carta e cartone – step 2c 

  

RIFIUTO CARTA E 

CARTONE

CERNITA
SCARTO  EER 191212

MPS
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Trasferenza e/o Compostaggio frazioni organiche da raccolta differenziata 

L’i mpi a nto  di tr at ta me nto  del l a f r azi on e or ga ni ca s ar à ubi c ato nel ca p an no ne es i stent e 

de no mi n ato  “ ar e a di  stabi li z za zi on e 2 ”.  

Do po  il  confer i me nto , i l ri fi uto  s tr ut t ur ant e ed i l r i fi uto  or ga ni co , p as s a no  al l e oper azi o ni di  

pr et r at ta me nto  ( l acer as acc hi  e def er ri zz a zi one)  e di  mi s cel azi on e. 

S eg uo no  l e fasi  di : com pos ta ggi o  at ti vo  (A C T) , mat ur a zi one pr i m ar i a, v agl i atur a e mat ur a zi on e 

s econ d ar i a e d i nf i ne l o  stocca ggi o  d el  com p os t  fi ni to . 

N el cas o  i n cui , a vall e del pr oces s o , il m ater i al e pr o dot to no n s od di s f i l e car at ter i st i che i ndi cat e 

d all a nor mat i va, al l or a es s o  s ar à evac u ato  com e com p os t fuor i s peci f i ca e d u nq u e con codi ce E E R 

19. 0 5.0 3.  

Le ar ee di s toccag gi o s ar an no  ut il i zz ate anc he com e ar ee di tr as fer e nz a per l ’i nvi o  del ri fi uto  a d 

i mpi a nt i  di  com pos t aggi o  ter zi .   

 

 

 

Figura 5: diagramma a blocchi messa in riserva frazioni organiche 
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Figura 6: diagramma a blocchi compostaggio – Step 2d 
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C.  QUADRO AMBIENTALE 
 
 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 
 

I pr oces s i di s el ezi one e tr at ta m ento  aer obi co d ei ri f i uti no n ge ner a no  si gni fi cat i ve emi s si oni  

di f fus e.  

G li  edi f i ci pr es e nta no  u n s is te ma di chi us ur a con p or toni a d i m pacc het t a me nto  r api d o  a 

si s tem a auto m at i zz ato  e m a n ual e ol t r e a d un si s tem a di as pi r azi o ne as s i cur a i do nei ri ca mbi  

di  ar i a al l ’i nter no  de gli  s tes si .  

Pote n zi ali  font i  di e mi s si oni di f fus e q u ali  l a mo vi me nta zi on e d ei m ez zi  i nter ni  all ’i m pi a nto  e 

di  quel li es ter ni  di s cari co  e cari co  r if i ut i r is ul ta no  conte n ute tr a mi te un a cont i n ua p ul i zi a dei  

pi a zz al i ed u na r ego l a me nta zi on e d egl i acces si che gar a nt i s ce l a no n conte m p or an e a 

pr es e nz a di  u n n u mer o  el evato  di  m e zzi  al l ’i nter no  d ell ’i m pi anto .  

L’i mpi a nto  di s po ne di s is te mi di  as pi r azi on e, d ep ol ver a zi one e d eo dor i zz a zi one del l ’ari a ch e 

ha n no  l o s cop o  di tr at tar e tut ti  i fl us s i d’ ar i a s us cet t i b ili di  conta mi n a zi one, si a no  es si di  

pr oces s o  o ve nt il azi on e, abb at ten do  pr i m a del l ’emi s s i one fi nal e i n atm os fer a ogni co mp os to o  

s os tan za c he pos s a d ar e or i g i ne a e mi s si oni  odor os e o  po l v er os e o l tr e l a s ogli a di  accet ta bil ità.  

I  s egu ent i  e di fi ci  s ono  dot at i di  i m pi anto  di  as pi r azi on e e de p ur a zi one d ell ’ar i a:  

- s el ezi one e pr o d u zi one FS T;  

- fos s a ri cezi on e R UI;  

- ar ea s ta bil i zz azi o ne 1; 

- ar ea s ta bil i zz azi o ne 2; 

- pi at tafor ma di  r ecu per o ;  

L’ ar i a as pir ata vi en e t r at tata i n s i ste mi  di  de p ol ver a zi one e d eo dor i zz a zi on e cos t itui ti  d a:  

s cr u bber ;  

- fil t ri  a m a ni che per  l e po l v eri ;  

- bi ofil tr i  a val l e d egl i  s cr ubb er . 

T ut t i gl i edi f i ci pr e ve do no  il tr at ta m ento  del l ’ari a p er ab bat ter e l a conce ntr azi on e d ell e 

s os tan ze or gani ch e, che pos s ono  d ar e ori g i ne ai cat ti vi odor i . In p ar ti co l ar e, g li ar ea di  

s tabili z z azi on e 1 e 2 s ono  quel li i n cui s ar à neces s ari o ef fet tu ar e un ri ca mbi o f r equ ent e 

del l ’ar i a, per c hé al  l or o  i nter no  è ma ggi or e l a conc entr a zi one di  s os tan z e or ga ni che vo l at ili .   

A val l e dei  pr oces s i di as pi r azi on e, l a s os tan za or ga ni ca vo l at il e s ar à d ep ur at a tr a mi te 

b i o fil tr i , l a cui ef f i ci en z a è m aggi or e qu anto  pi ù è b i ode gr a d abil e l a f r azi o ne or gani ca. L a 
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dec o m pos i zi one de gli i nq ui n ant i avvi e ne gr azi e ai mi cr or gani s mi a der e nt i al s ubs t r ato . 

Q ues to  è cos t i tuto  da u na mi s cel a di  cortecc e, tor ba e pacc i a m a nte.  

Il  si s tem a di  tr at ta me nto  del l e ar i e fa ca po  a du e b i o f il tr i cos t itui ti  c i as cu no  da d u e s ezi o ni : 

1.  i mpi a nto  di as pir a zi one e de o dor i zz azi o ne ar i a d a edi f i ci o  s el ezi on e e pr od u zi one FS T 

e e di fi c i o  fos s a r i cezi one R UI; 

2.  i mpi a nto  di  as pi r azi o ne e d eo dor i zz a zi one ar i a d a e di fi ci : ar e a di  stabi li z za zi on e 1 e 2 

e pi at tafor m a di  r ecu p er o . 

 

I MPI A N T O N . 1  

Tr at ta m ento  ar i a e di fi c i o  ri ce zi one R UI 

In q ues to  edi fi c i o avvi e ne l o s car i co dei ri fi ut i i n fos s a e i l pr eli evo  de gli s tes si con l e be nn e 

per  cari car e l e li ne e. Il si s te ma è d otato  di un a r ete di ca pta zi one di f fus a cos ti tuta d a tuba zi oni  

i n l a mi er a zi ncat a r ec ant i bocch et te di ri pr es a op por tu n a me nte di s l ocate. L’ar i a è as pi r ata con 

ve nt il ator e centr i fugo  e a vvi ata al  b i o fil t r o  T0 BI  50 1 do po  l av a ggi o  nel l o  s cr u bber  T0S C R 50 1.  

L a por tata d’ ar i a as pi r ata, co mpr e n de nte d ue ri ca mbi  d ell ’i nter o  edi f i ci o  ogni or a, è p ari  a 

ci r ca 6 9.2 0 0 N mc / h.  

 

Tr at ta m ento  ar i a e di fi c i o  s el ezi o ne e pr o d uzi on e FS T  

Il  si s tem a s i  ar ti co l a i n:  

- as pi r a zi one p unt u al e d all e ma cchi n e di pr oc es s o con tr at ta me nto  del l ’ar i a nel fi lt r o a 

m ani ch e T0 B A F 5 01. L a por tata i n q ues to  c as o  è p ari  a 1 8. 00 0 N m c/ h (ar i a i n fos s a) ;  

- as pi r a zi one d el l ’ari a di f fus a cos t itut a d a tuba zi oni  i n l a mi er a zi nc ata r eca nt i bocch et te 

di ri pr es a op por tu na m e nte di sl ocate. Il s i ste m a h a u n a por tat a di 75.4 0 0 N mc / h. 

L’ ar i a vi ene i n vi ata al  bi o f il tr o  T 0 BI  5 0 1 do po  l av ag gi o  nel l o  s cr ub ber  T 0S C R 5 0 2;  

Bi o f il tr o  T 0 BI  5 0 1 (p u nto  di  e mi s si on e E 1)  

Il b i o fil tr o  è cos ti tui to da u na vas c a di cal ces t r uz zo  ar m ato  conten ent e mater i al e veget al e di  

s pes s or e tal e che i l t em p o di contat to d el l ’ari a con i mi cr or g ani s mi si a s uf f i c i ente a gar a nt ir e 

l’ab bat t i m ento  del l e s os tan z e or gani ch e vo l at ili . L a di s t ri bu zi on e del l ’ar i a avvi e ne t r ami te u n 

si s tem a di gri g li e s i ste mat e nel pa vi m ento  i n cal ces t r uz zo , op por tu n a me nte pos i zi on at i i n 

mo do c he i l  fl us s o  s i ri p ar ti s ca i n mo do o mo ge ne o .  

 

I MPI A N T O N . 2  

Tr at ta m ento  ar i a e di fi c i o  “Pi at tafor m a di  r ecu p er o”  
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Q ues to  e di f i ci o  è s u d di vi s o  al  s uo  i nter no  i n t r e a mbi e nt i :  s e zi one A, B e C.  

P unt i di ca pta zi on e del l e po l ver i s ono  pr es ent i al l ’i nter no  d ell a s ezi one B, qu es te s ar a nn o  

d a ppr i m a tr at tate con il si s tem a a f il tr i a ma ni che e po i a vvi ate al l ’edi f i ci o “ ar ea di  

s tabili z z azi on e 2 ”.  

L a p or tata di  tal e si s tem a ch e v a al  f il tr o  a m ani ch e è di  9.6 0 0 N mc /h.  

All ’e di f i ci o “ar e a di s tabi li zz a zi one 2 ” s ono  i nvi ate an ch e l e e mi s si oni di f fus e ca ptat e 

all ’i nter no  del l ’edi f i ci o  Pi at tafor m a di  r ecu p er o . 

 

Tr at ta m ento  ar i a e di fi c i o  “ar e a di  s tabi li zz a zi on e 1 ”  

Il si ste m a è dot ato di u na r ete di capt azi on e di f fus a cos ti tuta d a tub a zi oni i n l a mi er a zi ncat a 

r ecant i bocc het te di ri pr es a o pp or tun a m ente di s l ocate. L’ ari a s ar à as pi r ata con ve nt il ator e 

centr ifu go  e avvi at a al b i o fil t r o T0 BI  50 2 d op o l av aggi o n egli s cr ubb er s T0S C R 50 3 A/ 5 03 B e 

T 0S CR 5 04 A / 50 4 B.  

L a por tata d’ ar i a as pi r ata, co mpr e n de nte d ue ri ca mbi  d ell ’i nter o  edi f i ci o  ogni or a, è p ari  a 

11 7. 80 0 N mc / h.  

 

Tr at ta m ento  ar i a e di fi c i o  “ar e a di  s tabi li zz a zi on e 2 ”  

Il si ste m a è dot ato di u na r ete di capt azi on e di f fus a cos ti tuta d a tub a zi oni i n l a mi er a zi ncat a 

r ecant i bocc het te di ri pr es a o pp or tun a m ente di s l ocate. L’ ari a s ar à as pi r ata con ve nt il ator e 

centr ifu go  e av vi ata di r et tam ent e al  b i o fi lt r o  T 0 BI  5 02 do po  l a va ggi o  n egl i s cr ubb er s . 

Co nte m por a n ea m ent e all a r eal i zz a zi one d ell ’i m pi anto  di co m pos tag gi o s ar a nno  i ns eri ti n. 2 

fil t ri  a m a ni che per  l ’as pir a zi one d ell e p o l ver i .  

L a por tata d’ ari a as pi r ata, com pr e n de nte tr e ri ca mbi  del l ’i nter o  edi fi c i o ogni or a, è par i a 

13 4. 40 0 N mc / h.  

Bi o f il tr o  T 0 BI  5 0 2 (p u nto  di  e mi s si on e E 2)  

Il b i o fil tr o  è cos ti tui to da u na vas c a di cal ces t r uz zo  ar m ato  conten ent e mater i al e veget al e di  

s pes s or e tal e che i l t em p o di contat to d el l ’ari a con i mi cr or g ani s mi si a s uf f i c i ente a gar a nt ir e 

l’ab bat t i m ento  del l e s os tan z e or gani ch e vo l at ili . L a di s t ri bu zi on e del l ’ar i a avvi e ne t r ami te u n 

si s tem a di gri g li e s i ste mat e nel pa vi m ento  i n cal ces t r uz zo , op por tu n a me nte pos i zi on at i i n 

mo do c he i l  fl us s o  s i ri p ar ti s ca i n mo do o mo ge ne o .  

Co nte m por a n ea m ent e all a r eal i zz a zi one del l ’i m pi a nto  di  com pos t aggi o  si  pr ev e de l a 

s u d di vi si one del  b i o fil tr o  50 2 i n d ue cor pi di  ug u al i di m ens i oni  m a nten e nd o  l e s tes s e 

fun zi on ali tà d’or i gi ne.  
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Tabella 9: Impianti di abbattimento (rif. Scheda “ L.2”) 

N° camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento 

1 T0SCR501 (Scrubber) torre di abbattimento ad acqua a ciclo aperto (scrubber a letto flottante) 

1 T0SCR502 (Scrubber) torre di abbattimento ad acqua a ciclo aperto (scrubber a letto flottante) 

1 T0BAF 501 (Filtro a maniche)  Filtro a maniche in tessuto per le polveri 

1 T0BI 501 (Biofiltro) Letto in materiale vegetale strutturale 

2 T0SCR503A/B  (Scrubber) torre di abbattimento ad acqua a ciclo aperto (scrubber a letto flottante) 

2 T0SCR504A/B (Scrubber) torre di abbattimento ad acqua a ciclo aperto (scrubber a letto flottante) 

2 T0BAF 502 (Filtro a maniche) Filtro a maniche in tessuto per le polveri 

2 T0BI502 (Biofiltro) Letto in materiale vegetale strutturale (suddiviso in due parti identiche dopo realizzazione impianto compostaggio) 

2* T0BAF 503 (Filtro a maniche) Filtri a maniche in tessuto per le polveri (da installare in fase di realizzazione impianto compostaggio) 

2* T0BAF 504 (Filtro a maniche) Filtri a maniche in tessuto per le polveri (da installare in fase di realizzazione impianto compostaggio) 

2* T0SCR N1 e N2 
Colonne parallele ad asse verticale flottante trattamento in due stadi con soluzione acquosa e additivi  H2SO4 , NAOH e 
NAClO 
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C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento 
 

Il T M B di T uf i no ( N A) è dot ato di u n i m pi anto  di t r at ta me nto ac qu e r ef l ue chi mi co-fi si co e 

b i ol ogi co , che s er vir à a tr at tar e l e acq ue tecnol ogi ch e, ci oè l e ac qu e di l ava ggi o  degl i a uto me zzi , 

qu ell e i n us c i ta dai  bi o f il tri , qu ell e ut ili z zat e d agl i s cr u bber , q uel l e r acco l te negl i edi f i ci s er vit i 

d all a r ete, qu ell e del pi a zz al e ant i s tante l ’e di fi c i o s el ezi one (acq u e di  pri m a pi oggi a)  e qu ell e dei  

s er vi zi i gi eni c i .  

Le acq u e di s econ d a pi oggi a, u ni ta me nte all ’ef f l ue nte del l ’i m pi a nto  di tr at ta me nto  chi mi co  

b i ol ogi co  ve ngo no  s c ari cate nel l ’al veo  S c hi av a.  

Il r egi me autor i z zat i vo  r el at i vo all o s car i co i n cor p o i dri co s u per f i ci al e nell ’al ve o S chi a va d ell e 

acq ue r ef l ue pr ov e ni ent i d al l ’i m pi a nto  di d e p ur azi o ne d el T M B di  T uf i no  (codi ce AS  B 5 P 6 01 Y)  è 

r ego l ato  d al l a Det er mi n a zi one n. 7 26 0 del  1 2 / 12 / 2 01 1 del  C o m un e di  Tuf i no  e s .m.i . .  

G li s cari chi m oni tor at i da autor i zz a zi on e e d e no mi nat i P 7 e P9 s ono  r i por tat i i n pl a ni metr i a 

“al l eg ato  T ”.  

All o s car i co f i nal e s ono  convo gli at i , i n cont i nuo , i r ef l ui pr ove ni ent i dal l ’i m pi a nto di Tr at t a me nto  

Acq u e Ref l u e (T A R) u ni ta me nte all e acq u e di s econ d a pi oggi a, l a por tat a di s car i co autor i zz ata è 

p ari  a 1 6 0.0 0 0 mc /a n no .  

I contr o lli s ui r efl ui  i n us c i ta al l ’i m pi a nto  T AR av ve ng ono  at t r av er s o il po z zet to  f i s cal e n. 7, ch e 

corr is po n d e al l ’us c i ta d ell ’i m pi a nto T A R. I l contr ol l o s ui r ef l ui conv ogl i ati al l o s cari co fi n al e 

av vi ene at t r a ver s o  il  po zz et to  fi s cal e n. 9, co ll ocato  al l ’es ter no  del  per i m etr o d el l ’i m pi a nto , i n 

corr is po n d en z a d ell o  s car i co  fi n al e. 

I p ar a metr i mi s ur at i  ai po zz et ti  f i s cali e d i ri s pet t i vi l i mi ti s ono  q uel li pr e vi st i d a Ta b. 3 All eg ato  5 

p ar te I I I D. Lgs . 15 2 / 20 0 6.  

Tabella 10: monitoraggio acque di scarico 

Punto di emissione Parametro e/o fase Portata e volume 
massimo  

Frequenza 

Pozzetto di ispezione 
impianto n. 7 

 
Pozzetto di ispezione 

impianto n. 9 2 

Vedi D.Lgs. 152/2006 tab.3 
All.5 Parte III limiti scarico in 

acque superficiali 
 

P=1,36 mc/sec 
 

V=160.000 mc/a 
mensile 

 

                                                 
2 il pozzetto fiscale n.9 si trova all’esterno dei confini dell’impianto. 



 

25  

Tabella 11: Scheda “H” – Scarichi idrici 

Totale punti di scarico finale N° 1 

Sezione H1 - SCARICHI INDUSTRIALI e DOMESTICI 

N° Scarico 
finale 

Impianto, fase o 
gruppo di fasi di 

provenienza 
Modalità di scarico Recettore 

Volume medio annuo scaricato 
Impianti/-fasi di 

trattamento Anno di 
riferimento 

Portata media 
Metodo di valutazione 

m3/g m3/a 

1 
Impianto di 

trattamento acque 
reflue 

continuo 

 

Alveo Schiava 

 

2018 251.7 91.900 

 

x 
M 

 

 
C 

 

 
S 

Relazioone tecnica 
impianto di 

trattamento elaborato 
U 

DATI COMPLESSIVI SCARICO FINALE ………………………  2018 251.7 91.900 
 

x M 
 

 C 
 

 S  

 

Sezione H.4 - NOTIZIE SUL CORPO IDRICO RECETTORE 
SCARICO IN CORPO IDRICO NATURALE (TORRENTE /FIUME)   SCARICO IN CORPO IDRICO ARTIFICIALE (CANALE)  

Nome Alveo schiava Nome  

Sponda ricevente lo scarico    destra x    sinistra   Sponda ricevente lo scarico    destra     sinistra   

Stima della portata 
(m3/s) 

Minima 
 Portata di esercizio (m3/s)  

Concessionario  

Media   

Massima 1.3 come da autorizzazione n. 6992/2002 e 
s.m.i. 

Periodo con portata nulla (g/a) 0 
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C.3 Emissioni Sonore e Sistemi di Contenimento 
 

Il T M B di T uf i no  (N A) è un i m pi a nto  a ci c l o cont i nuo  con tut te l e ap p ar ecchi at ur e che r es tan o  

op er at i ve n ell ’i nter o  ar co  d ell a g i or n ata.  

L’i mpi a nto  è i ns eri to  i n u n’ ar ea del  com u ne di  Tuf i no  ( N A) i de nt if i cata d al  p unto  di vi s ta del l a 

Des t i na zi on e Ur ba ni s ti ca co me “Z on a Agr i col a N or m al e – E 1”.  

 Il com u ne no n si è anc or a dot ato  di Pi a no  di Zo ni zz a zi one Ac us t i ca Co m u n al e, p er tanto  i n as s e n za di  

ri feri me nt i s peci f i ci co m un al i,  per  l a car at teri z za zi on e del  cl i ma ac us t i co s i pu ò  far e ri feri m ento  al l a 

nor m at i va n a zi on al e e qui n di  ai li mi ti  del  D P C M 0 1/ 0 3 /9 1, ai  s ens i  del l ’ar t 8 co m ma 1 (N or m e 

tr a ns itori e)  del  s u d det to  DP C M  1 4/ 1 1 /1 9 97.  

Il D P C M 0 1 /0 3 / 19 9 1, al l ’ar t .6 com m a 1, s tabi li s ce s u “T U T T O IL T E R RIT O RI O N A ZIO N A L E ” u n 

li mi te di ur n o  p ar i  a 7 0d B e d u no  not tur n o  p ar i  a 6 0 d B.  

S tante i val ori ri por tat i nell a V al uta zi on e di Im p at to Ac us t i co , non es s en do  pr es e nte al cun o  

s for a m ento  d ei s ud d et t i li mi t i , il T M B di T uf i no  p uò  r iten er s i, d al p u nto  di vis ta acus t i co  

per fet ta m ent e co m pat i b il e con l a s u a u bi cazi o ne.  

Le s or g ent i  di  r u mor e pr es ent i  s ono  cos t i tui te s opr at t ut to  d a:  

- tr as por to , s cari co , cari co e mo vi me nt azi on e dei  mater i al i nell e fasi i ndi cat e nel di agr a m ma di  

fl us s o ;  

- s cr u bber ;  

- motor i  de gli  i mpi a nt i  di  tr at ta m ento  tec nol ogi c i.  

N on s ono  s tat i evi d e nzi at i  ri cet tori  a di sta nz a s i gni fi cat i va d all o  stabi li m e nto  e d u nq u e si pr ov ve de  

all a val ut azi o ne es c l us i va del l e “ E M IS S IO N I” s onor e per  l a ver if i ca d el ri s pet to  dei li mi ti i m pos t i dal l a 

nor m at i va vi gente.  

N el  P M C s i  i ndi vi d u a no  n. 7 p unt i  s i gni fi cat i vi al p eri metr o  del l ’i m pi a nto  i n os s eq ui o  al l e 

di s pos i zi oni  i m pos te dal  D M . 1 4 / 11 / 1 99 7 ar t .2 co m ma 3.  

Le co ndi zi o ni di  es er ci zi o  del l ’i m pi a nto  r is ul ta no  d el tut to s i mil i t r a l e or e not tur n e e l e or e di ur n e, 

d ur a nte qu es te ul t i me pos s o no  aggi u ng er s i oper a zi oni di  ma n ute nzi o ne che no n veng ono , di nor m a 

ef fet tu ate n ell e or e not t ur ne.  
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Tabella 12: Monitoraggio acustico- valori limite di riferimento3 

PUNTO DI MISURA  VALORE LIMITE DI 
RIFERIMENTO NEL 
PERIODO DIURNO Leq in 
Db (A) (6.00-22.00) * 

VALORE LIMITE DI 
RIFERIMENTO NEL 
PERIODO NOTTURNO Leq 
in Db (A) (22.00 – 06.00) * 

FREQUENZA 
MONITORAGGIO 

P1 70 60 

Quinquennale/o ad ogni 
variazione impiantistica 

P2 70 60 
P3 70 60 
P4 70 60 
P5 70 60 
P6 70 60 
P7 70 60 

 

 

 

                                                 
3  Riferimento normativo : D.P.C.M.  1 marzo 1991 così come modificato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, 
art.6 comma 1 per la zona definita: “tutto il territorio nazionale” 
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Tabella 13: Scheda “N” – Emissioni di rumore 

SCHEDA «N»: EMISSIONE DI RUMORE 

N1 Precisare se l’attività è a «ciclo continuo», a norma del 
D.M. 11 dicembre 1996 

        SI  X    NO  

 Se si  

N2 Per quale delle definizioni riportate dall’articolo 2 del 
D.M. 11 dicembre 1996?        A     B X     ENTRAMBE  

N3 
Il Comune ha approvato la Classificazione Acustica 
del territorio?  

      SI     NO X 

 Se si: 

N4 
È stata verificata (e/o valutata) la compatibilità delle 
emissioni sonore generate con i valori limiti stabiliti? 

        SI  X    NO  

 Se si: 

N5 Con quali risultati? rispetto dei limiti X  non rispetto dei limiti  

 In caso di non rispetto dei limiti   

N6 L’azienda ha già provveduto ad adeguarsi         SI      NO  

 Se si  

N7 Attraverso quali provvedimenti? Allegare la documentazione necessaria 

 Se no: 

N8 
È già stato predisposto un Piano di Risanamento 
Aziendale? 

        SI       NO  

N8a Se si Allegare la documentazione, o fare riferimento a 
documentazione già inviata  

N9 
È stato predisposto o realizzato (specificare) un Piano 
di Risanamento Acustico del Comune?  

        SI       NO  

N9a Se si  Descrivere in che modo è stata coinvolta l’azienda, 
anche attraverso documentazione allegata 

N10 
Al momento della realizzazione dell’impianto, o sua 
modifica o potenziamento è stata predisposta 
documentazione previsionale di impatto acustico? 

        SI       NO  

N10a Se si  Allegare la documentazione, o fare riferimento a 
documentazione già inviata  

N11 
Sono stati realizzati nel corso degli anni rilievi 
fonometrici in relazione all’ambiente esterno e per 
qualsiasi ragione?  

        SI  X    NO  

N11a Se si  Allegare la documentazione 

N12 

Con riferimento agli impianti ed apparecchiature 
utilizzate dall’azienda, indicare le tecnologie utilizzate  
o che si intendono utilizzare per il contenimento delle 
emissioni acustiche 

Manutenzione periodica dei sistemi elettromeccanici e 
degli organi di trasmissione 
 

N13 Classe di appartenenza del complesso IPPC Tutto il territorio nazionale 

N14 Classe acustica dei siti confinanti  Tutto il territorio nazionale 

 
  



 

29  

C.4 Produzione di Rifiuti 
 

Pr es s o  il T M B di  Tuf i no  ve ng ono  t r at tat i i ri fi ut i ur ba ni i ndi f fer en zi at i nel l ’a mbi to d el P RG R U del l a 

Regi o ne C a m pa ni a, pr es s o l o stes s o  i m pi anto  è pr evi s to l o s toccag gi o/tr at ta m ento  del l e f r azi o ni 

m er ceo l ogi che d a r acco l ta di ffer en zi at a. 

Co n D P G R C n. 6 7 d el 2 1 /0 3 / 20 1 9 è stat a, i no l tr e, a utori z z ata l a r eal i zz a zi one di u n i mpi a nto  di  

com pos t aggi o  all ’i nter no  del ca pa n no ne “ar e a di stabi li z za zi on e 2” per il tr at ta me nto  di 3.3 3 3 

ton/ a nn o  di ri f i ut i EE R 20. 02. 0 1 ( ri fi ut i pr ov eni e nt i dal l a m a n uten zi on e del ver de p ubbl i co ) e di 1 0.0 0 0 

tonn / an no  E E R 2 0.0 1. 08 ( r i fi ut i  bi o degr ad abi li  di  cuci n e e me ns e) .  

I ri f i uti che si ori g i na no  dal l ’es er c i zi o del l ’i m pi a nto  pos s ono  es s er e di s t i nti i n d ue ma cr ocate gor i e, i n 

di p en d en z a d el l ’at ti vi tà d a c ui  s ono  ge ner at i :  

- ri fi ut i  der i va nt i  dal  pr oces s o  e pr o dot t i  d ur a nte il  nor m al e es er ci zi o ; 

- ri fi ut i  der i va nt i  dal l ’at ti vi tà di  ges t i on e/ m a n uten zi on e.  

Di s eg ui to s i for ni s cono  i ndi ca zi oni  s ull e car at ter is ti ch e e s ul l a ges ti on e dei  r i fi ut i pr o dot ti  nell ’ar co  di  

u n a nn o . 

Si pr ec i s a che gli el enc hi ri por tat i pos s o no  es s er e “no n es a us t i vi ” i n q ua nto  d a at ti vi tà di  

m an ute n zi one di ver s e s i  potr ebb er o  ge ner ar si  ri fi ut i  di ver s i.  

Tabella 14: produzione “rifiuti da gestione/manutenzione”  

Descrizione del 
rifiuto Quantità  Codice EER 

 Classificazione Stato fisico Destinazione 

Batterie al piombo 5,54 [t/a] 16.06.01* PERICOLOSO SOLIDO NON 
POLVERULENTO 

R13 

Ferro e acciaio 71,94 [t/a] 17.04.05 NON 
PERICOLOSO 

SOLIDO NON 
POLVERULENTO 

R13 

Oli esausti 5409  [l/a] 13.02.08* PERICOLOSO LIQUIDO R13 

Percolato 2535 [t/a] 19.07.03 
NON 

PERICOLOSO LIQUIDO D15 – D9 

Assorbenti e 
materiali filtranti 1,06  [t/a] 15.02.03 

NON 
PERICOLOSO 

SOLIDO NON 
POLVERULENTO D15 

Materiali filtranti 
(inclusi filtri 
dell’olio non 

specificati 
altrimenti) 

0,1  [t/a] 15.02.02* PERICOLOSO SOLIDO NON 
POLVERULENTO 

D15 

Tappeti in gomma 
dei nastri 

trasportatori 
10  [t/a]  16.01.22 

NON 
PERICOLOSO 

SOLIDO NON 
POLVERULENTO R13 

Fanghi delle 
vasche di 

accumulo e rifiuti 
derivanti da 

pulizia caditoie 

1  [t/a] 16.03.04 
NON 

PERICOLOSO FANGOSO R13 

Polveri da filtro a 
maniche 

2 [t/a] 16.03.04 NON 
PERICOLOSO 

SOLIDO 
POLVERULENTO 

D15 

Fanghi fosse 
settiche 

0 20.03.04 NON 
PERICOLOSO 

FANGOSO R13 

Fanghi chimici-
biologici da 
depuratore 

35  [t/a] 19.08.14 
NON 

PERICOLOSO FANGOSO D15 
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( * ) r i f i u to  p er i c o l o s o   

Tabella 15: produzione “rifiuti da lavorazione” 

 

Pneumatici fuori 
uso 

1,08  [t/a] 16.01.03 
NON 

PERICOLOSO 
SOLIDO NON 

POLVERULENTO 
R13 

Tubi e lampade 
fluorescenti 

0,05 [t/a] 20.01.21 PERICOLOSO SOLIDO NON 
POLVERULENTO 

D15 

Materiali 
ingombranti 6 [t/a]  20.03.07 

NON 
PERICOLOSO 

SOLIDO NON 
POLVERULENTO R13 

Acquosi diversi 737,8 [t/a]  16.10.02 NON 
PERICOLOSO 

LIQUIDO D15 

Componenti 
rimosse da 

apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 

0,1  [t/a] 16.02.16 
NON 

PERICOLOSO 
SOLIDO NON 

POLVERULENTO 
D15 

Apparecchiature 
fuori uso (RAEE) 

0,01 [t/a] 16.02.14 NON 
PERICOLOSO 

SOLIDO NON 
POLVERULENTO 

 
D15 

Imballaggi 
contenenti residui 

di sostanze 
pericolose o 

contaminati da tali 
sostanze 

1,5 [t/a] 15.01.10* PERICOLOSO 
SOLIDO NON 

POLVERULENTO 
 

R13 

Imballaggi in 
plastica 

3,5 15.01.02 
NON 

PERICOLOSO  

SOLIDO NON 
POLVERULENTO 

 
R13 

Descrizione del rifiuto 
lavorato 

Quantità ton/anno Codice EER Stato fisico Destinazione 

FST 371.475 19.12.12 Solido non 
polverulento 

recupero / smaltimento 

Metalli Ferrosi 13.600 19.12.02 Solido non 
polverulento 

recupero 

FUT non stabilizzata 123.825 19.12.12 Solido non 
polverulento 

recupero / smaltimento 

FST da raffinazione 29.718 19.12.12 
Solido non 

polverulento 
recupero / smaltimento 

FUT stabilizzata 99.060 19.05.01 
Solido non 

polverulento recupero / smaltimento 

FUT stabilizzata e 
raffinata  

69.342 19.05.03 
Solido non 

polverulento 

Recupero secondo la 
Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 693 del 
30/10/2018 

FS (scarti compotaggio) 229,34 19.12.12 
Solido non 

polverulento 
recupero / smaltimento 

Compost fuori specifica 
(compostaggio) 305,78 19.05.03 

Solido non 
polverulento recupero  

Imballaggi in plastica 10.000 15.01.02 
Solido non 

polverulento recupero 

Imballaggiin vetro 20.000 15.01.07 
Solido non 

polverulento recupero 

plastica 10.000 20.01.39 Solido non 
polverulento 

recupero 

vetro 57.040 20.01.02 Solido non 
polverulento 

recupero 

FS (scarti da RD) 372 19.12.12 Solido non 
polverulento 

recupero / smaltimento 

Rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense 

10.000 20.01.08 
Solido non 

polverulento 
recupero 

Rifiuti biodegradabili 3.333 20.02.01 
Solido non 

polverulento 
Solido non polverulento  
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Tabella 16: Scheda “I” - Rifiuti 

SCHEDA «I»: RIFIUTI 
Sezione. I. 1 – Tipologia del rifiuto prodotto 

Descrizione 
del rifiuto 

Quantità  Impianti / di 
provenienza 

Codice EER Classificazione Stato fisico Destinazione Se il rifiuto è pericoloso, specificare 
eventuali caratteristiche 

t/anno 

Fanghi chimici 
da impianto di 
trattamento 
acque reflue 

35 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 
ACQUE REFLUE 19.08.14 NON PERICOLOSO 

FANGOSO 
PALABILE 

D15 

 

Percolato 2.535 STEP 2a, 3a,4a,,5a, 
2d 

19.07.03 NON PERICOLOSO LIQUIDO D9 – D15  

Assorbenti e 
Materiali 
filtranti  

1,06 Manutenzione e 
ricambi 

15.02.03 NON PERICOLOSO SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

D15 
 

Acquosi 
diversi 

737,8 
Esubero 
quantitativi rifiuti 
liquidi  

16.10.02 NON PERICOLOSO LIQUIDO D15 
 

Ferro e acciaio 71,94 manutenzione 17.04.05 NON PERICOLOSO 
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

R13 
 

Batterie al 
piombo 

5,54 manutenzione 16.06.01* PERICOLOSO 
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

R13 
Accumulatori al piombo e liquidi 
elettronici con acqua distillata e acido 
solforico 

Tappeti in 
gomma dei 
nastri 
trasportatori 

10 manutenzione 16.01.22 NON PERICOLOSO 
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

R13 

 

Fanghi delle 
vasche di 
accumulo e 
rifiuti derivanti 
da pulizia 
caditoie  

1 
Manutenzione/pu
lizia 

16.03.04 NON PERICOLOSO FANGOSO R13 

 

Tubi e 
lampade 
fluorescenti 

0,05 manutenzione 20.01.21* PERICOLOSO 
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

D15 
 

Polveri da 
filtro a 
maniche e 
polveri da 

2 Manutenzione/pu
lizia 

16.03.04 NON PERICOLOSO SOLIDO 
PULVERULENTO 

D15 
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pulizia edifici 

Componenti 
rimosse da 
apparecchiatur
e elettriche ed 
elettroniche 

0,1 ricambi 16.02.16 NON PERICOLOSO 
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

D15 

 

Materiali 
filtranti (inclusi 
filtri dell’olio 
non specificati 
altrimenti) 

0,1 Manutenzione/ric
ambi 

15.02.02* PERICOLOSO SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

D15 filtri 

Oli esausti 5.409 
Manutenzione/ric
ambi 

13.02.08* PERICOLOSO LIQUIDO R13 
 

Apparecchiatu
re fuori uso 
(RAAE) 

0,01 
Manutenzione/ric
ambi 

16.02.14 NON PERICOLOSO  
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

D15 
 

Imballaggi 
contenenti 
residui di 
sostanze 
pericolose o 
contaminati da 
tali sostanze 

1,5 manutenzione 15.01.10* PERICOLOSO 
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

R13 

 

Imballaggi in 
plastica 

3,5 manutenzione 15.01.02 NON PERICOLOSO 
SOLIDO NON 
PULVERULENTO 

R13 
 

 

Sezione I.2. – Deposito dei rifiuti 

Descrizione del 
rifiuto 

Quantità di Rifiuti *  
Tipo di 
deposito 

Ubicazione del 
deposito 

Capacità del deposito 
(m3) 

Modalità gestione 
deposito 

Destinazione 
successiva Codice EER 

Pericolosi Non pericolosi 
t/anno    m3/anno  t/anno 

Fanghi chimici da 
impianto di 
trattamento acque 
reflue 

 35 
Cassone 
scarrabile 

come da planimetria 
ALLEGATO V  

30 
Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

D15 19.08.14 

Percolato  2.535 Serbatoi  come da planimetria 
ALLEGATO V 

60 Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

D9 – D15 19.07.03 

Assorbenti e 
Materiali filtranti  

 1,06 
Cassone 
scarrabile 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

30 
Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

D15 15.02.03 

Acquosi diversi  737,8 
Vasca c/o 
biofiltri 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

10 
Segnalazione in 
automatico 
riempimento 

D15 16.10.02 
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Ferro e acciaio  71,94 Cassone 
scarrabile 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

30 Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

R13 17.04.05 

Batterie al piombo 5.54  Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

2 Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

R13 16.06.01* 

Tappeti in gomma 
dei nastri 
trasportatori 

 10 Cassone 
scarrabile 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

30 Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

R13 16.01.22 

Tubi e lampade 
fluorescenti 

0,05  Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

4 Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

D15 20.01.21* 

Componenti 
rimosse da 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 

 0.04 
Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

1 
Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

D15 16.02.16 

Materiali filtranti 
(inclusi filtri 
dell’olio non 
specificati 
altrimenti) 

0,1  Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

0.250 Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

D15 15.02.02* 

Oli esausti 5.409  
Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

3000 litri 
Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

R13 13.02.08* 

Apparecchiature 
fuori uso (RAEE) 

 0,01 
Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

1 
Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

D15 16.02.14 

Imballaggi 
contenenti residui 
di sostanze 
pericolose o 
contaminati da 
tali sostanze 

1,5  
Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

15  
Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

R13 15.01.10* 

Imballaggi in 
plastica 

 3,5 Contenitore 
idoneo 

come da planimetria 
ALLEGATO V 

30 Controllo periodico / 
richiesta evacuazione 

R13 15.01.02 
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C.5 Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi 

Le i nfor ma zi oni  r el at i ve al  r ecu per o  dei  ri fi ut i  per i co l osi  e no n per i col os i  s ono  cont en ute nel l a S C H E D A “I N T 4 ”.  

Tabella 17: Scheda “INT-4” – Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi 

SCHEDA «INT4»: RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI  E NON PERICOLOSI  

Qualifica professionale e nominativo del responsabile tecnico del trattamento rifiuti AMMINISTRATORE UNICO SAPNA Dott. Gabriele Gargano 

DEPOSITO RIFIUTI 

Codice 
CER  

Tipologia 
merceologica 

Descrizione del 
rifiuto Provenienza 

Quantità annua di rifiuto 
depositato 

Capacità massima di 
deposito 

Tempo di permanenza 

t m3 t m3  

200108 Rifiuto organico 
Rifiuti 

biodegradabili di 
cucine e mense 

Raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani 10.000 14.285,7 256,41 366,3  

200201 Rifiuto organico 
Rifiuti 

biodegradabili 
(strutturante) 

Raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani 3.300 9.428,57 85,46 213,7  

150101 imballaggi Imballaggi in carta 
e cartone 

Raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani 

18.600 46.500 24 60  

150102 imballaggi 
Imballaggi in 

plastica 
Raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani 
10.000 50.000 12 60  

150107 imballaggi Imballaggi in vetro 
Raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani 20.000 16.666,7 120 100  

200101 Rif. differenziato Carta e cartone 
Raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani 18.600 46.500 48 120  

200102 Rif. differenziato vetro 
Raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani 57.040 47.533,3 240 200  

200139 Rif. differenziato plastica Raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani 

10.000 25.000 24 60  

 
MODALITA’ DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE RIFIUTI 

Descrizione delle attrezzature ausiliarie e dei laboratori analitici presenti presso l’impianto, con illustrazione della strumentazione e delle figure professionali per il controllo di 
qualità/ quantità dei rifiuti accettati. 
All’arrivo in impianto il rifiuto supera un controllo peso ed un controllo radiometrico, all’atto dello scarico l’operatore verifica eventuale presenza di rifiuto non conforme (procedure 
interne). 

Modalità analitiche ed in generale criteri di accettazione dei rifiuti da stoccare, loro modalità realizzative, sistemi di registrazione e codifica dei dati 
Descrizione controllo autocontrollo Modalità di registrazione   Azioni 

Registrazione peso, data, ora  rifiuti  in ingresso ogni carico informatizzata Reporting annuale AC   (MUD) 
Controllo documentazione (formulario, bolle, ogni carico informatizzata  
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autorizzazioni) 
Annotazioni su apposito registro del carico 

rifiuti  in ingresso  
ogni carico Informatizzata/ cartacea Reporting annuale AC   (MUD) 

Rilevazione radioattività ogni carico Informatizzata/ portale fisso 

Ogni segnalazione positiva oltre le 72 ore deve 
essere comunicata ad ASL, Comune produttore, 

ARPAC, Regione e, solo in caso di sorgenti orfane, 
anche alla Prefettura. 

Controllo visivo in fase di scarico per 
individuazione presenza materiali non 

processabili  
random  

Segnalazione se il carico risulta “non conforme” 

 
 

Indicazione di controlli analitici sistematici condotti presso laboratori esterni 
Descrizione del rifiuto Codice EER Stato fisico Tipologia di controlli   Frequenza controlli 

Frazione organica da 
raccolta differenziata 

20.01.08 
20.02.01 

SOLIDO NON POLVERULENTO 

Analisi chimico-fisica  
 

Caratterizzazione merceologica  
 

Semestrale  
 
 

Semestrale  
 

Frazioni da raccolta 
differenziata 

15.01.01 
15.01.02 
20.01.01 
20.01.39 
20.01.02 
15.01.07 

SOLIDO NON POLVERULENTO Caratterizzazione merceologica  
 

Annuale 

Per tutte le analisi/caratterizzazioni la società si affida a laboratorio esterno. 
Tutti i monitoraggi sono definiti da PMC. 
Precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente 
 
I rifiuti biodegradabili (frazione organica), destinati al compostaggio, sono conferiti in apposita area (area stabilizzazione 2) senza alcuna manipolazione manuale. Tutti gli edifici 
sono soggetti ad aspirazione e trattamento aria, il personale permane all’interno degli stessi per il tempo strettamente necessario. 
Gli imballaggi e le frazioni di carta e cartone, vetro e plastica provenienti dalla raccolta differenziata saranno conferiti presso la piattaforma di recupero - sezione A, le stesse frazioni 
saranno sempre protette dagli agenti atmosferici e non si avrà alcun impatto per l’ambiente e la salute umana. 
 

 
RIFIUTI TRATTATI 

Tipo di rifiuto Quantità annue trattate 
(t) 

Quantità annue rifiuti prodotti dal trattamento 
(t) 

Destinazione (ragione sociale,  sede impianto, estremi autorizzativi) 
 

200108 
200201 13.333 

EER 191212 (sovvallo): 229,34 t  
EER 191202 (metalli): 300 t  

EER 190503(compost fuori specifica): 305,78  



 

36  

150101 
200101 

18600 
18600 

EER 191212 (scarti): 372 t  

 
INFORMAZIONI SULLE MODALITà E SULL`IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

Modalità di svolgimento attività di  trattamento: rif. relazione tecnica  
L’impianto di trattamento della frazione organica sarà ubicato nel capannone esistente “area di stabilizzazione 2”. 
Dopo il conferimento, il rifiuto strutturante ed il rifiuto organico, passano alle operazioni di pretrattamento (lacerasacchi e deferrizzazione) e di miscelazione. 
Seguono le fasi di: compostaggio attivo (ACT), maturazione primaria, vagliatura e maturazione secondaria ed infine lo stoccaggio del compost finito. 
 
I rifiuti in carta e cartone saranno sottoposti a trattamento (R3) ai sensi del D.M 5 febbraio 1998, le operazioni di recupero seguiranno quanto definito da parere Consiglio di Stato 13 
maggio 2020 n.897. 

 
 

Estremi autorizzazione di ogni trattamento (collegamento con la normativa sul riutilizzo dei residui) 
DPCM n. 295 del 31/12/2009 (rilascio AIA pregressa) 
Decreto Dirigenziale n. 67del 21/03/2019 modifica non sostanziale all’AIA n. 295 del 31/12/2009 
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Diagramma di flusso 
COMPOSTAGGIO: 

 
MESSA IN RISERVA FRAZIONE ORGANICA                                         TRATTAMENTO CARTA E CARTONE: 

 

 

 
 
 

Caratterizzazioni quali - quantitative dei materiali eventualmente recuperati 
- compost di qualità 
- carta e cartone (MPS) 

Eventuali recuperi energetici (modalità, utilizzo, quantitativo) 
- nessuno  

RIFIUTO ORGANICO

BIO-

OSSIDAZIONE DEFERRIZZAZIONE

MATUR AZIONE

MISCELAZIONE

SCARTI  FERR OSI  EER 191202

SOVVAL LO LEGNOSO

STRUTTURAN TE

TRITURAZIONE

VAGLIATURA

SOVVAL LO EER 191212

COMPOST

RIFIUTO ORGANICO IN 

INGRESSO

CARICAMENTO S CIOLTO

MESSA A 

RISERVA

RIFIUTO CARTA E 

CARTONE

CERNITA
SCARTO  EER 191212

MPS
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Caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti 
COMPOSTAGGIO: 
Le operazioni svolte sulle matrici in ingresso sono codificate, secondo l’allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006, nel modo seguente: 

- R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi; 
- R13 messa in riserva. 

L’area di deposito temporaneo per la frazione organica in ingresso è stata dimensionata per garantire un volume di stoccaggio pari ad 8 giorni di conferimento per avviare 
successivamente il rifiuto conferito al trattamento interno o verso impianti di compostaggio terzi. 
Il ciclo di trattamento dell’impianto è sintetizzato nel diagramma di flusso sotto riportato ed è quello minimo necessario per l’ottenimento di un compost rispettoso dei parametri del 
D.lgs. 217/2006.  
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In sintesi le fasi di trattamento sono le seguenti: 
1. ricevimento dei rifiuti organici con preselezione degli scarti; 
2. ricevimento dei rifiuti ligneocellulosici con rispettiva triturazione; 
3. miscelazione tra scarto umido preselezionato e scarto ligneocellulosico pre-triturato; 
4. bio-ossidazione accelerata in Biotunnel; 
5. maturazione primaria in platea aerata; 
6. maturazione secondaria in cumuli con rivoltamento; 
7. vagliatura di raffinazione con deferizzazione del compost; 
8. stoccaggio del compost finito; 
 
TRATTAMENTO CARTA E CARTONE: 
I rifiuti in carta e cartone saranno sottoposti a trattamento ai sensi del D.M 5 febbraio 1998 (allegato 1 come modificato da D.Lgs. 4/2008). Le operazioni di recupero seguiranno 
quanto definito da regolamento così come approvato da parere del consiglio di stato 13 maggio 2020 n. 897 “Schema di regolamento recante disciplina “End of Waste” da carta e 
cartone – art. 184-ter, Dlgs 152/2006 s.m.i.. 
Le operazioni di recupero consisteranno nel controllo dei rifiuti per la verifica della soddisfazione dei criteri di cui all’art 184- ter, c.1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. 
Le operazioni di conferimento e recupero saranno effettuate all’interno del capannone piattaforma di recupero – sezione A, individuato in planimetria, la messa in riserva delle 
materie prodotte (in balle) è prevista nel piazzale antistante piattaforma di recupero – sezione C, dotato di copertura, ovvero nell’area interna “piattaforma di recupero – sezione C”. 

 
 

COMPOSTAGGIO: 
Potenzialità nominale dell’impianto (kg/h) 7120 

 
Potenzialità effettive dell’impianto (kg/h)  14240 

Numero di ore giornaliere di funzionamento: 
6 

Numero di giorni in un anno 
312 

Sistemi di regolazione e di controllo degli impianti 
Sistema di monitoraggio e controllo 

 
TRATTAMENTO CARTA E CARTONE 

Potenzialità nominale dell’impianto (kg/h) 29.800 
 

Potenzialità effettive dell’impianto (kg/h)   29.800 

Numero di ore giornaliere di funzionamento: 
6 

Numero di giorni in un anno 
208 

Sistemi di regolazione e di controllo degli impianti 
Sistema di monitoraggio e controllo 
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C.6 Rischi di incidente  rilevante 

 
L’i ns tal l azi o ne è d a ri ten er si  es e nte da gli  obbl i ghi  pr evi s ti  d all ’ar t .  13, 1 4 e 1 5 del  D. Lgs  1 05 / 2 01 5.  
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D. QUADRO INTEGRATO 
 

D.1 Best Availabl e Techniques ( BAT)  
 

Di  s egui to  s i  ri por ta l a ver i fi ca al l e B A T di  cui  all a Deci s i one del l a Co m mi s si one E ur o pe a del  1 0 A gos to  20 1 8 n. 20 1 8 /1 1 47 / U E.  
 

Individuazione delle BAT Applicazione Modalità di applicazione 

1.1 Prestazione ambientale complessiva 

APPLICATA L’impianto dal 2019 ha ottenuto la certificazione dei sistemi di gestione 
Qualità ed Ambiente (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) 

BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale 
complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un  
sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche  
seguenti: 
I.impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di 
alto grado; 
II.definizione, a opera della direzione, di  una politica 
ambientale che preveda il miglioramento continuo della 
prestazione ambientale dell'installazione; 
III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi 
e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione 
finanziaria e agli investimenti; 
IV. attuazione  delle procedure, prestando particolare  
attenzione ai seguenti aspetti: 

a) struttura e responsabilità, 
b) assunzione, formazione, 

sensibilizzazione e competenza, 
c) comunicazione, 
d) coinvolgimento del personale, 
e) documentazione, 
f) controllo efficace dei processi,  
g) programmi di manutenzione, 
h) preparazione e risposta alle emergenze, 
i) rispetto della legislazione ambientale 
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V.controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, 
in particolare rispetto a: 

a)  monitoraggio e misurazione (cfr. anche 
la relazione di riferimento del JRC sul  
monitoraggio delle emissioni in 
atmosfera e nell'acqua da installazioni 
IED — Reference Report on Monitoring of  
emissions to air and water from IED 

installations, ROM), 
b)  azione correttiva e preventiva, 
c)  tenuta di registri, 
d)  verifica indipendente (ove praticabile) 

interna o esterna, al fine di determinare 
se il sistema di gestione ambientale sia 
conforme a quanto previsto e se sia 
stato attuato e aggiornato 
correttamente; 

V I .  riesame del sistema di gestione ambientale da 
parte dell'alta direzione al fine di accertarsi  che  
continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; 

V II .  attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; 
 

V III .  attenzione agli impatti ambientali dovuti a  un  
eventuale smantellamento dell'impianto in fase 
di proget-tazione di un nuovo impianto, e  
durante l'intero ciclo di vita; 

IX .  svolgimento di analisi comparative settoriali su 
base regolare; 

X .  gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); 
X I .  inventario dei flussi  delle acque reflue e degli 

scarichi gassosi (cfr. BAT 3); 
X II .  piano di gestione dei residui (cfr. descrizione  

alla sezione 6.5); 
X III .  piano di gestione in caso di incidente (cfr.  

descrizione alla sezione 6.5); 
X IV .  piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); 
X V .  Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni 

(cfr. BAT 17). 
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BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale 
complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare 
tutte le tecniche indicate di seguito.   

a) Predisporre e attuare procedure di 
preaccettazione e caratterizzazione  
dei rifiuti 

APPLICATA 

Per il rifiuto EER 200301 in ingresso all'impianto il conferimento avviene 
nel rispetto di una programmazione settimanale dei viaggi  del conferitore  
effettuata, in genere, su base provinciale. 
In generale, per tutte le tipologie di rifiuto in ingresso all’impianto, in fase  
di accettazione sono sv olte operazioni di verifica del formulario, 
registrazione (registro C/S), pesatura con  pesa certificata (lordo  e  tara)  e  
controllo radiometrico.  
 

b) Predisporre e attuare procedure di 
accettazione dei rifiuti 

APPLICATA 

I  controlli  qualitativi  sui  rifiuti  in ingresso avvengono secondo 
procedure  interne e  consentono di tenere monitorate   costantemente   le  
caratteristiche del rifiuto in ingresso e di intervenire in presenza di 
materiale difforme.  Periodicamente vengono eseguite analisi  
merceologiche  del  rifiuto  in ingresso. 

c) Predisporre e attuare un si -stema 
di tracciabilità e un inventario dei  
rifiuti 

APPLICATA 
 
Tutte le operazioni vengono registrate su apposito registro di C/S. 
 

d) Istituire e attuare un sistema di 
gestione della qualità del prodotto 
in uscita 

APPLICATA 

 
Le  prestazioni dei processi  sono costantemente  monitorate nell’ottica del  
miglioramento continuo. 
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e) Garantire la segregazione dei rifiuti APPLICATA 

 
I rifiuti in ingresso hanno destinazioni di scarico/stoccaggio diversi per 
singola tipologia. 
I rifiuti in ingresso con EER 200301, vengono  scaricati  in  una vasca di  
ricezione di volumetria sufficiente all'accumulo del materiale in condizioni  
di fermata contemporanea delle 3 linee. 
 
La vasca parzialmente interrata realizzata in c.a. gettato in opera collocata 
in un edificio dotato di 8 portoni ad impacchettamento rapido la cui  
apertura è limitata al tempo strettamente necessario allo scarico. 
Il rifiuto destinato al compostaggio sarà scaricato nell’area dedicata allo 
stesso, così come le frazioni da raccolta differenziata saranno destinate allo 
stoccaggio segnato in planimetria. 
 
 

f) Garantire la compatibilità dei 
rifiuti prima del   dosaggio  o della 
miscelatura 

APPLICATA 

 
Il rifiuto RSU (EER 200301) non subisce miscelazione con altre tipologie. 
Il rifiuto organico ed il verde da destinare al compostaggio sono materiali 
compatibili tra loro. 
 

g) Cernita dei rifiuti solidi in ingresso APPLICATA 

 
I  controlli  sui  rifiuti  in  ingresso avvengono secondo procedure interne e  
consentono  di  tenere  monitorate costantemente  le caratteristiche  del  
rifiuto in ingresso e di intervenire in presenza di materiale difforme. 
 

BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in 
acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e 
mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale 
(cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di  acque reflue e degli 
scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche  
seguenti: 

 

 

i)informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti  da trattare e  
dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: 

a) flussogrammi semplificati  dei processi, 
che indichino l'origine delle emissioni; 

b) descrizioni delle tecniche integrate nei 
processi e del trattamento delle acque 
reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, 
con indicazione delle loro prestazioni; 

 

APPLICATA 

I flussi di rifiuti sono sempre gestiti in modo separato così come descritto 
nella relazione tecnica. 
Sono redatti schemi di processo ed evidenziate emissioni per ogni step 
impiantistico. 
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ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi  
delle acque reflue, tra cui: 
a) valori medi e variabilità della portata, del 

pH, della temperatura e della 
conducibilità; 

b) valori medi di concentrazione e di carico 
delle sostanze pertinenti (ad esempio 
COD/TOC, composti  azotati, fosforo, 
metalli, sostanze 
prioritarie/microinquinanti) e loro 
variabilità; 

c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio 
BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-
Wellens, potenziale di inibizione 
biologica (ad esempio inibizione dei 
fanghi attivi)] (cfr.BAT 52); 

 

APPLICATA Vengono effettuati controlli periodici  e riportati i  datu su appositi  rapporti  
di prova. 

iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi  
degli scarichi gassosi, tra cui: 
a) valori medi e variabilità della portata e 

della temperatura; 
b) valori medi di concentrazione e di carico 

delle sostanze pertinenti (ad esempio 
composti organici, POP quali i PCB) e  
loro variabilità; 

c) infiammabilità, limiti di esplosività 
inferiori e superiori, reattività; 

d) presenza di altre sostanze che possono 
incidere sul sistema di trattamento degli 
scarichi gassosi o sulla sicurezza 
dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore 
acqueo, polveri). 

 

APPLICATA 
Vengono effettuati controlli periodici e riportati i dati su appositi rapporti 
di prova  

BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al  
deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le 
tecniche indicate di seguito.  

 

a)  Ubicazione ottimale del deposito APPLICATA Lo stoccaggio dei rifiuti  in  ingresso avviene  in  idonee sezioni, di 
adeguate capacità, indicate in planimetria (BAT2). 
 

b) Adeguatezza della capacità del deposito APPLICATA 
c)  Funzionamento sicuro del deposito APPLICATA 
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d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione 
di rifiuti pericolosi imballati 

APPLICATA 

I rifiuti derivanti da pulizia/manutenzione sono stoccati presso specifiche 
aree in regime di deposito temporaneo, in idonei contenitori, secondo 
quanto previsto dall’art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo quanto 
definito attraverso procedure interne. 
 
Gli eventuali rifiuti pericolosi prodotti da manutenzione sono stoccati in  
idonei depositi/contenitori e gestiti secondo quanto previsto dall’art. 184 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo quanto definito attraverso procedure  
interne. 

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla  
movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la  BAT 
consiste nell'elaborare e attuare procedure per la 
movimentazione e il trasferimento. 
Descrizione 
Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e 
trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano 
movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di  
deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti 
elementi: 

—  operazioni di movimentazione e  
trasferimento dei rifiuti ad opera di 
personale competente, 

—  operazioni di movimentazione e  
trasferimento dei rifiuti debitamente 
documentate, convalidate prima 
dell'esecuzione e verificate dopo 
l'esecuzione, 

—  adozione di misure per prevenire, rilevare, e 
limitare le fuoriuscite  

—  in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti,  
vengono prese precauzioni a livello di 
operatività e progettazione (ad esempio 
aspirazione dei rifiuti di consistenza 
polverosa o farinosa). 

 
Le procedure per movimentazione e trasferimento sono 
basate sul rischio tenendo conto della probabilità di  
inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale. 

 
APPLICATA 

 
Procedure interne  

MONITORAGGIO   
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BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua 
identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque  
reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i  
principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH,  
temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti 
fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del 
pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto 
in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione). 

APPLICATA 

 
E’ prevista la verifica di tali parametri nel punto in cui l’emissione lascia 
l’installazione e nel punto di immissione nel canale recettore. 

BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni 
nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in 
conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme 
EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme 
nazionali o altre norme internazionali che assicurino di  
ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 

APPLICATA 

 
I controlli sui reflui in uscita all’impianto di Trattamento Acque Reflue 
(TAR) avvengono con la frequenza e le modalità previste dal PMC. 
I parametri misurati al pozzetto fiscale sono tutti quelli previsti dalla 
Tabella 3 Allegato 5 D.Lgs. 152/06. I controlli sono eseguiti da un 
laboratorio esterno accreditato. 

BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni 
convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di 
seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono 
disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le  
norme ISO, le norme nazionali  o al tre norme internazionali  
che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica 
equivalente 

APPLICATA 

 
I controlli sulle emissioni dei biofiltri avvengono con la frequenza e le 
modalità previste dal PMC. 
I parametri misurati sono tutti quelli previsti dal PMC. 
I controlli sono eseguiti da un laboratorio esterno accreditato . 

BAT 9. La BAT consiste nel monitorare le  emissioni diffuse  
di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla 
rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione 
tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal 
trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del  
loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando 
una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 
a)misurazione 
b)fattori di emissione  
c)bilancio di massa 

NON 
APPLICABILE non vengono rigenerati solventi esausti 
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BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le 
emissioni di odori. 
 
Descrizione 
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: 

—  norme EN (ad esempio olfattometria 
dinamica secondo la norma EN 13725 per 
determinare la concentrazione delle  
emissioni odorigene o la  norma EN 16841-1 
o -2, al fine di determinare l'esposizione agli 
odori),  

—  norme ISO, norme nazionali o altre norme 
internazionali che assicurino la disponibilità 
di dati di qualità scientifica equivalente, nel 
caso in cui si applichino metodi al ternativi 
per i quali non sono disponibili norme EN 
(ad esempio per la stima dell'impatto 
dell'odore). 

La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di 
gestione degli odori (cfr. BAT 12). 
 

APPLICATA 

 
Le emissioni di odori sono monitorate con la frequenza e le modalità 
previste dal PMC. 
 
I punti di misura sono tutti quelli previsti dal PMC. I controlli sono eseguiti 
da un laboratorio esterno accreditato 

BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una v olta 
all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie 
prime, nonché la produzione annua di residui e di acque 
reflue. 
Descrizione 
Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o 
registrazione utilizzando, ad esempio, fatture       o contatori  
idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato 
(ad esempio a livello di processo o di 
impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche  
significative apportate all'impianto/installazione. 

APPLICATA 

 
I consumi di prodotti e di energia, i prelievi di acqua così come la 
produzione di rifiuti e lo scarico delle acque reflue vengono registrati ed 
annualmente trasmessi nel report indirizzato agli Enti di Controllo. 

BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è 
possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, 
attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema 
di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione 
degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:   
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• un protocollo contenente azioni e scadenze; 
• un protocollo per il monitoraggio degli odori come 

stabilito nella BAT 10; 
• un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni 

identificati, ad esempio in presenza di rimostranze; 
• un programma di prevenzione e riduzione degli 

odori inteso a: identificarne la o le fonti; 
caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure  
di prevenzione e/o riduzione. 

APPLICATA 

 
• Le emissioni di odori sono monitorate con  frequenza, punti  e 

modalità previste da PMC. 
• I controlli sono eseguiti da laboratorio esterno accreditato e  

secondo norme UNI. 
• In presenza di eventi odorigeni identificati  è previsto l’utilizzo di 

cannoni deodorizzanti  mobili al fine di evitare/mitigare possibili 
residui di odori molesti. 

• All’interno del TMB di Tufino è costantemente applicato un  
programma di prevenzione ed eliminazione di odori attraverso la 
continua pulizia delle superfici di transito, la gestione degli ingressi 
dei mezzi, la gestione automatica della chiusura dei portoni ad 
impacchettamento rapido, la deodorizzazione a mezzo impianto 
fisso ed a mezzo cannone diffusore mobile. 

Le attività vengono intensificate con l’arrivo della stagione calda e in caso 
di maggiore possibilità di diffusione di cattivo odore a causa 
dell’abbassamento della fossa o di eventuali altre potenziali sorgenti 
identificate. 

BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è 
possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o 
una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 
   

Ridurre al minimo i tempi di permanenza 
Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei 
sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) 
odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei 
contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del  
caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione 
dei volumi di picco stagionali di rifiuti 

APPLICATA 

 
Le procedure di lavoro presenti consentono di  ridurre al minimo il  tempo 
di permanenza del rifiuto potenzialmente odoroso in deposito. 
Tutti i depositi di ri fiuto potenzialmente odoroso sono collocati in edifici  
chiusi. 
Tutti gli edifici in cui è presente rifiuto ad alto carico odorigeno sono dotati  
di sistemi di abbattimento. 

Uso di trattamento chimico 
Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la 
formazione di composti odori- geni (ad esempio per  
l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno). 

APPLICATA 

 
L’impianto dispone di sistemi di aspirazione, depolverazione e 
deodorizzazione dell’aria che hanno lo scopo di trattare tutti i flussi d’aria 
suscettibili di contaminazione, siano essi di processo o ventilazione, 
abbattendo prima dell’emissione finale in atmosfera ogni composto o 
sostanza che possa dare origine a emissioni odorose o polverose  oltre la  
soglia di accettabilità. 
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Ottimizzare il trattamento aerobico 
In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base 
acquosa, può comprendere: 
—  uso di ossigeno puro, 
—  rimozione delle schiume nelle vasche, 
—  manutenzione frequente del sistema di aerazione. 

In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti  
liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36. 
 

NON 
APPLICABILE 

 
Non è previsto il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa. 

BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in  
atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e  
odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste 
nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche 
indicate di seguito. 
   

Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni 
diffuse  
Le tecniche comprendono: 
—  progettare in modo idoneo la disposizione delle  

tubazioni (ad esempio riducendo al  minimo la 
lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e 
valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), 

—  ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità 
invece che mediante pompe, 

—  limitare l'altezza di caduta del materiale, 
—  limitare la velocità della circolazione, 
—  uso di barriere frangivento. 

 

APPLICATA 

 
Le attività del processo che danno luogo ad emissioni diffuse e odori sono 
condotte in edifici chiusi, provvisti di sistema di aerazione e aspirazione al  
fine di assicurare idonei ricambi di aria e di convogliare l’aria aspirata alla 
sezione di trattamento aria (la cui componente finale è rappresentata dal  
biofiltro).  
Il sistema di estrazione e depurazione dell’aria, che è parte integrante del 
sistema di ventilazione e trattamento aria ambientale, è realizzato in modo 
da evitare la dispersione di odori all’esterno. 
Tutti gli sfiati dei serbatoi sono convogliati sulla base delle migliori tecniche 
disponibili. 
In generale sono previste ispezioni periodiche secondo procedure interne. 
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Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità 
Le tecniche comprendono: 
—  valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto 

efficienti, 
—  guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni  

spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni 
critiche, 

—  pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta 
meccanici anziché di guarnizioni, 

—  pompe/compressori/agitatori ad aziona- mento 
magnetico, 

—  adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze 
perforanti, teste perforanti (ad esempio per degassare 
RAEE contenenti VFC e/o VHC). 

NON 
APPLICABILE 

 
Impianto esistente. 

Prevenzione della corrosione 
Le tecniche comprendono: 
—  selezione appropriata dei materiali da costruzione, 
—  rivestimento interno o esterno delle apparecchiature  e  

verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione. 

NON 
APPLICABILE 

 
Impianto esistente. 

Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse 
Le tecniche comprendono: 
— deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e 
dei materiali che possono generare emissioni diffuse in  
edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri  
trasportatori),  
— mantenimento a una pressione adeguata delle  
apparecchiature o degli edifici al chiuso, 
— raccolta e invio delle emissioni a un adeguato 
sistema di abbattimento (cfr. se- zione 6.1) mediante un 
sistema di estra- zione e/o aspirazione dell'aria in  
prossimità delle fonti di emissione. 
 

APPLICATA 

 
Le attività del processo che danno luogo ad emissioni diffuse e odori sono 
condotte in edifici chiusi, provvisti di sistema di aerazione e aspirazione al  
fine di assicurare idonei ricambi di aria e di convogliare l’aria aspirata alla 
sezione di trattamento aria (la cui componente finale è rappresentata dal  
biofiltro).  
Il sistema di estrazione e depurazione dell’aria, che è parte integrante del 
sistema di ventilazione e trattamento aria ambientale, è realizzato in modo 
da evitare la dispersione di odori all’esterno. 
Tutti gli sfiati dei serbatoi sono convogliati sulla base delle migliori tecniche 
disponibili. 
In generale sono previste ispezioni periodiche secondo procedure interne. 

Bagnatura 
Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni 
di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di 
circola- zione, processi di movimentazione all'aperto). 

NON 
APPLICABILE 

 
Non sono presenti depositi di rifiuto sciolto all’aperto. 
Le attività del processo che danno luogo ad emissioni diffuse e odori sono 
condotte in edifici chiusi come descritto sopra. 
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Manutenzione 
Le tecniche comprendono: 
—  garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero 

presentare perdite, 
—  controllare regolarmente attrezzature di protezione  

quali tende lamellari, porte ad azione rapida. 

APPLICATA 

 
Regolari controlli e manutenzioni preventive vengono effettuate e 
rendicontate su tutte le macchine e le attrezzature come previsto da 
procedure interne. 

Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti 
 
Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area 
di trattamento dei rifiuti (am-bienti, zone di circolazione, 
aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e  
contenitori  

APPLICATA 

 
Regolare pulizia di tutte le aree di impianto e di tutte le 
macchine/attrezzature viene effettuata e rendicontata secondo procedure  
interne. 

Programma di rilevazione e riparazione delle perdite 
(LDAR, Leak Detection And Repair) 
 
Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti  
organici viene predisposto e attuato un programma di 
rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un 
approccio basato sul  rischio tenendo in considerazione, in  
particolare, la progettazione degli impianti oltre che la 
quantità e la natura dei composti organici in questione. 

APPLICATA 

Potenziali fonti di emissioni diffuse risultano contenute tramite una 
continua pulizia dei piazzali ed una regolamentazione degli accessi. 
Ulteriori accorgimenti al fine di evitare /mitigare possibili residui odori 
molesti:  

- cannoni deodorizzanti mobili 
- impianto di deodorizzazione fisso nelle zone che potrebbero 

presentare maggiori criticità  
oltre ad un sistema di aspirazione che assicura idonei ricambi di aria. 
 

BAT 15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in 
torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in 
condizioni operative straordinarie (per esempio durante le  
operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le 
tecniche indicate di seguito. 
 

 

 

Corretta progettazione degli impianti 
Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità 
adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità. 
 

NON 
APPLICABILE Non prevista per il tipo di impianto 

Gestione degli impianti 
Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo 
di dispositivi avanzati di controllo dei processi  
BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti 
dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa 
pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche  
riportate di seguito   
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Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in  
torcia 
Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza 
mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei  
bruciatori ecc. - al fine di garantire un funzionamento affida- 
bile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in  
eccesso 

NON 
APPLICABILE Non prevista per il tipo di impianto 

Monitoraggio e registra- zione dei dati nell'ambito della 
gestione della combu-stione in torcia 
Include un monitoraggio continuo della quantità di gas 
destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime 
di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di 
gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, 
portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad 
esempio NOx, 
CO, idrocarburi), rumore]. La   registrazione 
delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne 
include la durata e il numero e consente di quantificare le 
emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni 
di questo tipo. 
 
BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o 
se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel  
predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito 
del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di  
gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli 
elementi riportati di seguito: 
   

I. un protocollo contenente azioni da 
intraprendere e scadenze adeguate; 

II. un protocollo per il monitoraggio del 
rumore e delle vibrazioni; 

III. un protocollo di risposta in caso di eventi 
registrati riguardanti rumore e vibrazioni, 
ad esempio in presenza di rimostranze 

IV. un programma di riduzione del rumore e 
delle vibrazioni inteso a identificarne la o 
le fonti, misurare/stimare l'esposizione a 
rumore e vibrazioni, caratterizzare i 
contributi delle fonti e applicare misure di  
prevenzione e/o riduzione. 

APPLICATA 

 
E’ prevista la valutazione sia dei livelli di esposizione del lavoratore a 
rumore e vibrazioni (che sono verificati con modalità e frequenza previsti 
da normativa) che del rumore ambientale (con modalità e frequenza 
previsti da normativa e PMC). 
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BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o 
se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste  
nell'applicare una o una combinazione delle tecniche  
indicate di seguito.   

a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli 
edifici 

APPLICATA 
 
Le lavorazioni del rifiuto avvengono in ambienti chiusi che prevengono il 
propagarsi di rumore verso l'esterno. 

b) Misure operative APPLICATA 

 
Tutte le macchine/attrezzature vengono controllate e manutenute con  
frequenza regolare per prevenire guasti che possano causare emissione di 
rumore e/o vibrazioni. 
 

c) Apparecchiature a bassa rumorosità APPLICATA 

 
Previsti interventi di sostituzione di macchine/attrezzature nell’ottica del  
miglioramento continuo. 
 

d) Apparecchiature per il controllo del rumore e delle 
vibrazioni 

APPLICATA 

 
Previsti interventi di sostituzione di macchine/attrezzature nell’ottica del  
miglioramento continuo. 
 

e) Attenuazione del rumore APPLICATA 
 
L’impianto rispetta i criteri di emissione ed immissione acustica. 
 

BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre 
il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni 
nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la 
BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata 
delle tecniche indicate di seguito.  

 

a) Gestione dell'acqua NON APPLICATA 

 
Verranno valutati interventi per il risparmio idrico. 
Prima proposta presentata (sistema di copertura biofiltri con irrigazione 
programmata e quantitativi limitati dalla presenza di coperture) 
 

b) Ricircolo dell'acqua 
NON 
APPLICABILE Il trattamento non prevede utilizzo di acqua. 

c) Superficie impermeabile APPLICATA 

 
Previste ispezioni periodiche di verifica dell’integrità di vasche, bacini di 
contenimento e serbatoi, secondo procedure interne. 
Le aree di ricezione e trattamento rifiuti sono tutte impermeabilizzate. 
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d) Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di  
tracimazioni e malfunzionamenti di  vasche e  
serbatoi 

APPLICATA 
Tutti i bacini di contenimento dei liquidi (rifiuti e reagenti) sono 
adeguatamente dimensionati per contenere lo sversamento del serbatoio. 

e) Copertura delle zone di deposito e di trattamento 
dei rifiuti 

APPLICATA 
Le aree di deposito e trattamento dei rifiuti sono tutte impermeabilizzate. 
Il deposito temporaneo dei rifiuti è collocato in capannoni chiusi ovvero 
sotto realizzande coperture.  

f) La segregazione dei flussi di acque APPLICATA Sono presenti reti separate di acque industriali e meteoriche. 

g) Adeguate infrastrutture di drenaggio APPLICATA Le acque dei piazzali, di lavaggio ruote, e delle canaline di raccolta vengono 
convogliate all’impianto interno di trattamento reflui. 

h) Disposizioni in merito alla progettazione e  
manuten- zione per consentire il rilevamento e la 
riparazione delle perdite 

NON 
APPLICABILE Non sono presenti fluidi di processo. 

i) Adeguata capacità di deposito temporaneo 
NON 
APPLICABILE 

La gestione impiantistica prevede la periodica  verifica  e  manutenzione  
delle  reti e  dei  sistemi  di  deposito  dei  reflui  che  sono stati 
appositamente dimensionati. Non sono previsti ulteriori sistemi di 
accumulo.  
 

BAT 20. Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT 
per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare 
una combinazione adeguata delle tecniche indicate di 
seguito. 

a) Equalizzazione 
b) Neutralizzazione 
c) Separazione fisica 

APPLICATA 

 
Il TMB è dotato di un impianto di trattamento delle acque   reflue  che tratta 
i reflui ad esso addotti dapprima biologicamente e poi condizionandoli con  
un  trattamento  chimico-fisico  in modo   tale da  scaricare acqua in 
conformità ai limiti previsti dalle leggi vigenti e fanghi stabilizzati. Si 
individua la  seguente  sequenza   di operazioni: 
•Accumulo ed  omogeneizzazione; 
• Neutralizzazione; 
• Vasca di denitrificazione; 
• Ossidazione biologica a fanghi attivi; 
• Sedimentazione biologica; 
• Condizionamento chimico - fisico;  
• Sedimentazione  a pacchi lamellari. 
L’acqua depurata in uscita dall’impianto è conforme ai parametri imposti 
dal D.Lgs. 152/06 All.3 Tab.5 

Emissioni da inconvenienti e incidenti 
BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali 
di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'uti- lizzare  
tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di  
gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).  
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a) Misure di protezione 
b) Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti 
c) Registrazione e sistema di valutazione degli 

inconvenienti/incidenti 

APPLICATA 

 
Tutte le situazioni di potenziale rischio/pericolo per l'ambiente, la 
popolazione e i lavoratori sono valutate nel piano di emergenza interno e 
per le stesse sono definiti comportamenti da attuare, piani di prevenzione e 
modalità di intervento. 
Le emergenze che si verificano all'interno dell'area sono registrate dal 
personale competente in un registro complessivo delle emergenze. 

Efficienza nell'uso dei materiali 
BAT 22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT 
consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. 
 
Descrizione 
Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in  
sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o 
alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri 
leggere vengono utilizzate come agenti leganti). 
 
 

NON 
APPLICABILE Non applicabile al processo.  

Efficienza energetica  
BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la  
BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di  
seguito. 
a) Piano di efficienza energetica 
b) Registro del bilancio energetico 

APPLICATA I consumi energetici vengono monitorati e rapportati al rifiuto trattato.  
I consumi energetici sono monitorati mediante specifici indicatori. 

Riutilizzo degli imballaggi 
BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la 
BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, 
nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1) 
Descrizione 
Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando 
sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono 
riutilizzati per collocarvi rifiuti, a  seguito di un controllo di  
compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se 
necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono 
sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, 
ricondizionati, puliti). 

 
NON 
APPLICABILE 

 
Non presenti significative quantità di imballaggi. 
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Emissioni nell'atmosfera 
BAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di 
polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB 
diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e 
nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche  
indicate di seguito: 
  

Le  lavorazioni  sui  rifiuti  sono svolte   all’interno  di  capannoni e  l’aria  è  
avviata  ad  un  sistema  di  abbattimento 

a) Ciclone   

b) Filtro a tessuto APPLICATA 
Sono presenti filtri a maniche nelle aree con maggiore produzione di 
polveri. 
 

c) Lavaggio a umido (wet scrubbing) APPLICATA 

L'aria aspirata dagli edifici di tritovagliatura e dalle aia di 
biostabilizzazione viene trattata da un sistema di abbattimento delle 
emissioni costituito da biofiltri e scrubber. 
 

d) Iniezione d’acqua nel frantumatore 
NON 
APPLICABILE Non è possible bagnare il rifiuto 

Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le 
emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri risultanti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti 

APPLICATA Sono presenti filtri a maniche con adeguate caratteristiche (si forniscono 
schede tecniche) 

Prestazione ambientale complessiva 
BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale 
complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti 
e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g e tutte 
le seguenti tecniche: 

− attuazione di  una procedura d'ispezione dettagliata 
dei rifiuti in balle prima della frantumazione 

− rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi 
pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso 
(ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non 
decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti  
contaminati con PCB o mercurio, materiale 
radioattivo);  

− trattamento dei contenitori solo quando 
accompagnati da una dichiarazione di pulizia. 

 

NON 
APPLICABILE 

Non è un impianto per il trattamento meccanico nei frantumatori  di rifiuti  
metallici 
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Deflagrazioni 
BAT 27. Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le 
emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste  
nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» 
e «c» indicate di seguito: 
-piano di gestione in caso di deflagrazione 
- serrande di sovrapposizione 
- pre-frantumazione 

NON 
APPLICABILE 

Non è un impianto per il trattamento meccanico nei frantumatori  di rifiuti  
metallici 

Efficienza energetica 
BAT 28. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la  
BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del 
frantumatore. 
 
Descrizione 
Il frantumatore è alimentato in maniera uniforme evitando 
interruzioni o sovraccarichi per non causare arresti e riavvii 
indesiderati. 

NON 
APPLICABILE 

Non è un impianto per il trattamento meccanico nei frantumatori  di rifiuti  
metallici 

Emissioni nell'atmosfera 
BAT 29. Al fine di prevenire le emissioni di composti  
organici nell'atmosfera o, se ciò non è possibile, di ridurle, la 
BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e 
nell'utilizzare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» 
e «c» indicate di seguito. 

NON 
APPLICABILE 

Non è un impianto di trattamento RAEE 

a) Eliminazione e cattura ottimizzate dei refrigeranti e  
degli oli 

Tutti i refrigeranti e gli oli sono eliminati dai RAEE 
contenenti VFC e/o VHC e catturati da un sistema di  
aspirazione a vuoto (che riesce ad eliminare, ad esempio, 
almeno il 90 % del refrigerante). I refrigeranti sono separati  
dagli oli e gli oli sono degassati. 
La quantità d'olio che resta nel compressore è ridotta al  
minimo (in modo che non vi siano perdite dal compressore). 

NON 
APPLICABILE Non è un impianto di trattamento RAEE 

b) Condensazione criogenica 
Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali  
VFC/VHC sono convogliati in un'unità di condensazione  
criogenica in cui sono liquefatti (per la descrizione cfr.  
sezione 6.1). Il gas liquefatto è deposi tato in serbatoi  
pressurizzati per sottoporlo a ulteriore trattamento. 
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c) Adsorbimento 
Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali  
VFC/VHC sono convogliati in sistemi di adsorbimento (per  
la descrizione cfr. sezione 6.1). Il carbone attivo esaurito è  
rigenerato con aria calda pompata nel filtro per desorbire i 
composti organici. In seguito lo scarico gassoso di  
rigenerazione è compresso e raffreddato per liquefare i  
composti organici (in alcuni casi mediante condensazione  
criogenica). Il gas liquefatto è in seguito depositato in 
serbatoi pressurizzati. I restanti  scarichi gassosi risultanti  
dalla fase di  compressione sono di norma reintrodotti nel  
sistema di adsorbimento per rendere minime le emissioni di 
VFC/VHC. 
Esplosioni  
BAT 30. Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni 
che si verificano durante il trattamento di RAEE contenenti  
VFC e/o VHC la BAT consiste nell'utilizzare una delle 
tecniche seguenti. 

NON 
APPLICABILE Non è un impianto di trattamento RAEE 

a) Atmosfera inerte 
Iniettando gas inerte (ad esempio, azoto), la concentrazione  
di ossigeno nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, 
frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è 
ridotta (ad esempio, al 4 % in volume). 
 

b) Ventilazione forzata 
Con la ventilazione forzata la concentrazione di  idrocarburi  
nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori,  
trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta a < 25 % 
del limite esplosivo inferiore. 
Emissioni nell'atmosfera 
BAT 31. Per ridurre le emissioni di composti organici  
nell'atmosfera, 
la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o 
una combinazione delle tecniche indicate di seguito: A

P
P

L
IC

A
T

A
 

 
a) adsorbimento  

L'aria aspirata dagli edifici viene trattata da un sistema di abbattimento 
delle emissioni costituito da biofiltri e scrubber. 

b) biofiltro X 
c) ossidazione termica  
d) lavaggio ad umido X 
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Livelli di emissioni associati  alla BAT (BAT-AEL) per le  
emissioni convogliate nell’atmosfera di TVOC risultanti  dal  
trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico 

NON 
APPLICABILE 

 

Emissioni nell'atmosfera 
BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni di mercurio 
nell'atmosfera, la BAT consiste nel raccogliere le emissioni di 
mercurio alla fonte, inviarle al sistema di abbattimento e 
monitorarle adeguatamente 
 

NON 
APPLICABILE 

Non è un impianto trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio 

Prestazione ambientale complessiva 
BAT 33. Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la 
prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel 
selezionare i rifiuti in ingresso 
Descrizione 
La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, 
l'accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) 
in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad 
esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità  o 
composti tossici che possono ridurre l'attività biologica. 

 
 
APPLICATA 

Vedere BAT 2 

Emissioni nell'atmosfera 
BAT 34. Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera 
di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso 
H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una 
combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

APPLICATA 

L'aria aspirata dagli edifici viene trattata da un sistema di abbattimento 
delle emissioni costituito da biofiltri e scrubber. 
Nelle aree soggette a maggiore produzionie di  polveri sono stati inseriti  
idonei filtri a maniche. 
 
 

a) Adsorbimento 
 
 

b) Biofiltro X 

c) Filtro a tessuto X 
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d) Ossidazione termica  

e) Lavaggio a umido (wet scrubbing) X 

Livelli di emissione associati  alla BAT (BAT-AEL) per le  
emissioni convogliate nell’atmosfera di NH3, odori, polveri, 
e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti 

APPLICATA 
 

Il riferimento ai limiti di emissione è riportato nel PMC 

BAT 35. AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e 
l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le  
tecniche di seguito indicate.   

a) Segregazione dei flussi di acque 
 
APPLICATA 
 

 
Il percolato generato dal processo di stabilizzazione aerobica viene raccolto 
tramite canaline di drenaggio e inviato ad appositi serbatoi in vetroresina 
periodicamente svuotati e smaltiti presso idoneo impianto di trattamento. 

b) Ricircolo dell'acqua 
NON 
APPLICABILE 

Non è previsto utilizzo di acqua nel processo biologico 

c) Riduzione al minimo della produzione di percolato APPLICATA Non è previsto utilizzo di acqua nel processo  
BAT 36. Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e 
migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT 
consiste nel monitorare e/o controllare i principali  
parametri dei rifiuti e dei processi 
 
Descrizione 
Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri dei  
rifiuti e dei processi, tra i quali: 

—  caratteristiche dei  rifiuti in ingresso (ad 
esempio, rapporto C/N, granulometria), 

—  temperatura e tenore di  umidità in diversi 
punti dell'andana, 

—  aerazione dell'andana (ad esempio, tramite  
la frequenza di rivoltamento dell'andana, 
concentrazione  di  O2 e/o CO2 nell'andana, 
temperatura dei flussi d'aria in caso di  
aerazione forzata), 

—  porosità, altezza e larghezza dell'andana 
 

APPLICATA 

 
Nell’ambito del processo di Biostabilizzazione della Frazione Umida 
Tritovagliata (FUT), vengono eseguiti i seguenti controlli: 
 

• verifica dell’umidità (residuo a 105°C). 
 

• verifica in campo con sonda termometrica in più punti. 



 

62  

Emissioni odorigene ed emissioni diffuse nell'atmosfera 
BAT 37. Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e 
bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di 
trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o 
entrambe le tecniche di seguito indicate: 
-copertura con membrane semipermeabili 
-adeguamento delle operazioni alle condizioni  
meteorologiche 
 

NON 
APPLICABILE Il trattamento avviene all’interno di edifici chiusi 

Emissioni nell'atmosfera 
BAT 38. Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e 
migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT 
consiste nel monitorare e/o controllare i principali  
parametri dei rifiuti e dei processi 
 

NON 
APPLICABILE Non è previsto il trattamento anaerobico dei rifiuti 

Emissioni nell'atmosfera 
BAT 39. Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la 
BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito 
indicate   

Segregazione dei flussi di scarichi gassosi APPLICATA 

Le emissioni in aria sono limitate alle polveri e agli odori prodotti  dalla 
triturazione e dalla stabilizzazione del materiale. L'aria aspirata dagli edifici 
viene trattata da un sistema di abbattimento delle emissioni costitui to da 
biofiltri  e scrubber. 

Ricircolo degli scarichi gassosi 
 
NON 
APPLICABILE 

Non è previsto il ricircolo delle “arie esauste” 
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E.  QUADRO PRESCRITTIVO 
 

L’i mpi a nto T M B di Tuf i no  è ten uto a ri s pet tar e l e pr es cr i zi oni del pr es ente doc u m ento , dov e no n 

al tr i me nt i  s p eci fi cato .  

 
E.1 Aria 

 
E.1.1 Valori limite di emissione 
 

I val ori  li mi te di e mi s si one i n us c ita d ai b i o fi lt ri s ono  ri por tat i al l a tab ell a 10 del Pi a no  di  

mo ni tor aggi o  e co ntr ol l o , i n s eg ui to  P M C .  

I  val ori  l i mi te r el at i vi  all e e mi s si oni  di f fus e s o no  r i por tat i al l a tabel l a 1 2 P M C.  

 

E.1.2 Requisiti, modalità per il controllo, prescrizioni impiantistiche e generali. 
 
- G li i nq ui n ant i ed i par a metr i, l e m eto di che di cam pi on a m ento  e di an ali si , l e fr eq u en ze di  

ca m pi on a me nto , d evo no  es s er e co i nci d ent i  con q u anto  r i por tato  n el  P M C .  

- I ri s ul tat i di det ti autoc ontr o ll i , devo no  es s er e com u ni cat i al l e Autor i tà C o mp ete nt i / Ent i di  

Co ntr o ll o  s econ do  l e mo d al ità i n di cate n el  P M C .  

- Per  i  meto di di  ca m pi ona m e nto , d ’a n ali si  e di  val uta zi on e ci r ca l a confor mi tà d ei val or i mi s ur at i  

ai val or i li mi te di  emi s si on e, s er vi r si di q uel li pr evi s t i dal  D. Lgs . 3 apr il e 20 0 6, n. 1 52 e s s .m m.ii .  

con r ifer i me nto  al l e nor me tec ni che pi ù aggi or n ate, co me d ef i nito  n el  P M C  

- L’ acces s o  ai  p unt i  di  pr el i evo  de ve es s er e a n or m a di  si cur e zz a s eco n do  l e n or m e vi ge nt i .  

- Ov e tecni ca m ente pos s i bi l e, gar ant i r e l a ca pta zi one, il con vogl i a me nto  e l ’ab bat t i m ento  

(me di a nte l ’ut il i zzo  del l a mi gl i or e tecn ol ogi a di s po ni bil e) d ell e e mi s si oni i nq ui n a nt i i n 

atm os fer a, al  f i ne di  conten er l e entr o  i  li mi t i cons ent i ti  d all a nor m at i va s tat al e e r egi on al e.  

- Co m u ni car e e chi e der e l ’autor i z za zi on e per  eve nt ual i m o di fi che s os ta nzi al i che co m por t i no  un a  

di ver s a c ar at ter i zz azi o ne del l e e mi s si oni  o  il  t r as fer i me nto  d el l ’i m pi a nto  i n al tr o  s ito ;  

- Co nte ner e, il pi ù p os s i bi l e, l e e mi s si oni di f fus e pr od ot te, r a pp or tate all a mi gl i or e tecnol ogi a  

di s po ni bil e e a quel l a all o stato  ut ili z zat a e des cr it ta n ell a doc u me nta zi on e tecni ca all eg ata  

all ’i sta nz a di  a utori z za zi on e.  

- G ar ant i r e l ’ef fi c i en za dei  si ste mi  di es t r azi on e e de p ur a zi one del l ’ar i a ef fet tua n do  i contr o lli  e l e 

m an ute n zi oni  pr evi s te n el  P M C.  

- In cas o  di fer mo d egl i i m pi a nt i di tr at ta m ento  p er at t i vità di  ma n ute nzi on e pr ogr a m m ata il  

G es tor e è ten uto  a co m uni car e i ni zi o e fi ne at t i vità all ’A utor i tà di Contr o ll o  così com e def i ni to  
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d a P M C . I l G es tor e p uò  cont i nu ar e a d es er ci r e per il t e m po st r et tam e nte ne ces s ar i o all e at ti vità  

di  m a nut en zi on e.  

- In cas o  di fer m o dov uto  a gu as to , i l G es tor e dev e com u ni car l o tem pes t i va m e nte all ’a utori tà di  

contr o ll o , ol t r e a d ef fet tu ar e un a co m u ni cazi o ne di  fi ne at t i vi tà cos ì  com e d ef i ni to  da P M C .  

 

E.1.3 Ulteriori prescrizioni  
 

- In m er ito al l e e mi ss i oni di f fus e, s i pr es cri ve che l a S oci età i nvi i un r e por t dei v al ori r is contr at i ,  

do po  u n an no  d al l a pr i m a mi s ur a zi on e, al fi ne di ver i fi car e l ’ef f i ci en z a e l ’ef fi cac i a d ei si s temi  di  

abb at t i me nto  e di  ten uta.  

- De vo no  es s er e evi tate e mi s si oni di f fus e e fuggi t i ve at t r av er s o i l ma nte ni me nto  di con di zi oni di  

per fet ta ef fi c i enz a dei s is te mi di capt a zi one, abb at t i me nto d egl i i nq ui na nt i e i l per fet to  

m ant eni me nto  s tr ut t ur al e d egl i  edi f i ci ,  tal e da no n cons ent i r e e mi s si oni  fuggi t i ve. 

- In mer ito  all e pr es cr i zi oni AS L N A 3, si evi de n zi a che, così com e d a P M C ci r ca l e emi s si oni d a  

s u per f i ci e b i o fil tr a nte (rif . tabell a 10 PMC ) , con fr eq ue nz a me ns il e s ono  mo ni tor at i i par a m etri  

N H 3 e d H2S  che r a ppr es ent an o  i  pri mi i ndi cator i  del  buo n fu nzi on a m ento  dei  si s temi  di  

abb at t i me nto . Int r od ur r e u na fr eq u en z a m ens i l e per  tut t i i par a m etri r el at i vi all e e mi ss i oni non  

a pp or ter ebbe ul teri ori  be nef i c i i n ter mi ni  di  i nd agi n e a mbi e ntal e.  

 

E.2 Acqua 
 

E.2.1 Valori limite di  emissione 
 

I p ar a metr i mi s ur at i  ai po zz et t i fi s cali  n° 7 e n° 9 e i ri s pet t i vi l i mi ti , s ono  tut t i qu ell i pr evi s ti  dal l a 

T abel l a 3 Al l egato  5 p ar te I I I del D. Lgs . 15 2 /0 6, s car i co i n cor po i dri co  s u p er fi c i al e, così com e 

def i ni to  d a P M C.  

 
E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo 

 
- G li i nq ui n ant i ed i par a metr i, l e m eto di che di cam pi on a m ento  e di an ali si , l e fr eq u en ze di  

ca m pi on a me nto , d evo no  es s er e co i nci d ent i  con q u anto  r i por tato  n el  P M C .  

- I ri s ul tat i di det ti autoc ontr o ll i , devo no  es s er e com u ni cat i al l e Autor i tà C o mp ete nt i / Ent i di  

Co ntr o ll o s econ do  l e m od al i tà i n di cate nel P M C. L’ acces s o  ai pu nt i di pr el i evo d ev e es s er e a  

nor m a di  si cur e zz a s econ d o  l e nor m e vi gent i . I po z zet t i di pr el i evo  ca m pi oni  dev on o  es s er e a  

per fet ta ten uta, m a nten ut i i n bu on o  s tato  e s e mpr e fac i l me nte acces s i b ili p er i cam pi on a m ent i , 
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per i odi ca m e nte dovr a n no  es s er e as p or tat i i fa ng hi ed i s edi me nt i eve ntu al m e nte pr es ent i s ul  

fon do  dei  po z zet t i  stes s i .  

- L’ a zi en d a dovr à ad ot tar e tut ti  gli  accor gi me nt i at t i a d evi tar e che qu al si as i s itu a zi one  

pr ev e di bil e pos s a i nf l uir e, a nch e tem por an ea m e nte, s ull a q ual i tà de gli  s cari chi ; qual s i as i ev ento  

acc i d ent al e che pos s a aver e r i per c us si oni  s ul l a q ual i tà d ei r ef l ui s cari cat i , do vr à es s er e 

com u ni cato  tem p es ti v a me nte all a co mp ete nte U O D, al Co m u ne di  T uf i no  e al Di p ar ti m ento  

AR P A C com p ete nte per terr itori o ; q ual or a non pos s a es s er e gar a nt ito  il r i s pet to d ei l i mi ti di  

l egge, l ’a utori tà co m pet ente potr à pr es cri ver e l ’i nter r uzi o ne i m m e di ata del l o  s car i co .  

- S ar a nno  i nvi at i g li es it i an ali ti c i dei  mo ni tor ag gi d egl i s cari chi con ca de n za a nn u al e all ’E nte  

Idr i co  C a mp a no  e al  Co ns or zi o  AS I  

 

E.2.3 Prescrizioni  
 
Si pr es cr i ve, per  m aggi or chi ar e zz a, l a r ed a zi one di  un a r el a zi one pi ù det ta gli ata r el ati v a 

all ’i m pi anto  di t r at tam e nto  acq ue di s eco n da pi oggi a, i n di ca n do  a nch e l e di me ns i oni e l e cap aci tà 

del l e s i ngol e fas i  di  tr at ta me nto , pr eve d e nd o  u n gr af i co  det ta gli ato  di  tal e i m pi a nto .  

In mer i to  all a tavo l a “ T ” (Pl a ni m etri a p u nt i di  a ppr o vvi gi on a me nto  acq u a e r eti  di s car i chi i dri c i ) 

aggi un ger e l a l ege n d a i ndi ca nte l e p ar t i  del l ’i m pi a nto  n u mer ate.  

 

 
E.3 Rumore 

 
E.3.1 Valori limite 

 
In as s e nz a di un pi a no  di zoni z z azi o ne acus t i ca ad ot tato  dal co mu n e di T uf i no , per i li mi t i di 

e mi ss i one si far à ri feri me nto al D. P. C. M.  1 mar zo  19 91 cos ì come m o di fi cato  dal D. P. C. M. 1 4 

nov e mbr e 19 9 7, ar t .6 co m ma 1 p er l a zo n a d ef i ni ta: “tut to il t er ri tori o na zi on al e” con li mi te di  

e mi ss i one di ur no  di  7 0 d B e n ot tur no  di  6 0 d B.  

Il  n u mer o  e d i l pos i zi on a m ento  dei  pu nt i  di  mi s ur a s o no  i n di vi d uat i  d a P M C.  

 
E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 

 
Le mo d al ità di pr es e nta zi one d ell e ver i fi che per  il mo ni tor aggi o ac us t i co ven go no  ri p or tati nel  

P M C .  

L’i n d agi ne fon o metr i ca dev e es s er e es eg ui ta at tr av er s o  ri l eva zi oni  i n p unt i  s i gni fi cat i vi, i n 
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os s eq ui o al l e di s p os i zi oni i mp os te d al D. M. 1 4. 11. 1 99 7 ar t .2 com m a 3 d a u n tecni co  com pet ente i n 

ac us ti ca a mbi e ntal e de p utato  all ’i nd agi n e.  

L a val ut azi on e ac us t i ca s ar à es e g ui ta con cad en z a qui n q ue nn al e ovv er o  ad og ni mo di f i ca 

i mpi a nt i st i ca s i gni fi cat i va.  

 
E.3.3 Prescrizioni generali  

 
Q u al or a si i nten d a no  r eal i zz ar e mo di f i che agl i i m pi a nt i o i nter ve nt i che pos s an o  i nf l uir e s ull e 

e mi ss i oni s onor e, do vr à es s er e r e d at ta, s econ d o q ua nto  pr evi s to dal l a D G R n.7 / 8 31 3 del  

08 / 0 3 /2 0 02, u n a val uta zi one pr e vi si on al e di  i m p at to  acus t i co . Un a vo l ta r eali z zat e l e mo di f i che o  

g li i nter v ent i pr evi s t i , dovr à es s er e ef fet tuat a un a ca m p ag na di  ri li evi ac us t i ci al p eri m etr o d ell o  

s tabili me nto e pr es s o  i pr i nc i pal i r ecet tori e d al tr i pu nt i da concor dar e con Co m un e ed AR P A, al 

fi ne di ver i fi car e i l ri s p et to d ei l i mi ti di e mi s si one e di i m mi s s i one s onor a, no nch é il ri s pet to  dei  

val ori  li mi te di f fer en zi al i.   

 Si a i ri s ul tati  dei  r ili evi  ef fet tuat i ,  conten ut i  all ’i nter no  di  un a v al uta zi on e di  i m p at to  acus t i co , si a 

l a val uta zi on e pr evi s i onal e di i m pat to  acus t i co de vo no es s er e pr es ent at i all ’ Autor i tà Co m p ete nte, 

all ’E nte co m u n al e terr itor i al me nte co m pet ente e a d AR P A di p ar ti m e ntal e.  

 
E.3.4 Ulteriori Prescri zioni  
 

- L a di tta de ve pr ov ve d er e a d ar e com u ni ca zi one a d AR P A C a m p ani a d ell a pi en a confor mi tà  

del l a r eal i zz a zi one / es er c i zi o  al  pr oget to  e del l a dat a di  mes s a a r egi me del l ’i m pi a nto .  

- L a di tta d eve ver i fi car e, un a vo l ta che l ’i mpi a nto / es er c i zi o è a r egi me, i l r is p et to d ei l i mi ti  

pr evi s ti d a nor m at i va vi ge nte pr es s o i p unt i i n di vi d u at i e t r as m et ter e l a r el a zi one r ed at ta d a  

Te cni co C o m pete nte i n Ac us t i ca A m bi ental e s ull e mi s ur e ef fet tuat e co m pl eta d ei r e por t del l e 

mi s ur e (geo l ocal i zz a zi one d ei p u nt i , i n di cazi o ne d egl i stes s i , ti me hi s tor y , ecc)  nonc hé d ei  

cer ti fi cat i  di  tar atur a d ell a s t r u me nta zi on e i m pi egat a per  l ’ef fet tua zi on e d el l e stes s e.  

- l a di tta dev e ver i fi car e il ri s p et to dei l i mi ti pr evi s ti dal l a nor mat i va vi gente do po  ogni mo di fi ca  

s os tan zi al e che co mp or ti u n a var i azi on e, anc h e s ol o  pote nzi al e, nel l ’i mp at to  ac us t i co ge ner ato  

d all ’at t i vità e co m un qu e s econ do  l a fr eq ue n za d egl i autoco ntr o ll i del r um or e pr es cri t ta nel pi a no  

di  Mo ni tor aggi o  e Co ntr ol l o . 

- L’ Ag en zi a A R P A C si  ri s er va, co m un q ue, di  ver if i car e do po  l ’at ti va zi on e del l ’i mpi a nto  ch e i  

val ori dei li vell i di i mmi s s i one e/o  i m mi s si on e ac us t i ca mi s ur at i r i entri no  nei li mi t i fi s s at i dall a  

nor m at i va vi gente.  
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E.4 Suolo 
 

- De vo no  es s er e m a nten ut e i n b uon o  s tato  di p ul i zi a l e gri g li e di  s col o  d ell e p avi m e nta zi oni  

i nter ne ai  fab bri cat i  e di  q uel l e es ter ne.  

- De ve es s er e m a nten ut a i n bu ono  s tato l a pa vi m ent azi o ne i m p er m ea bil e d ei fabbr i cat i e del l e 

ar ee di  cari co  e s car i co , ef fet tu an do  s os ti tu zi oni d el m ater i al e i m per me abi l e s e det eri or ato  o  

fes s ur ato .  

- Le op er a zi oni di car i co , s car i co e m ovi m e nta zi one d evo no  es s er e con dot te con l a mas s i m a  

at ten zi on e al  fi ne di  evi tar e s par gi m e nt i.   

- Q u al si as i s par gi m ento , anc he acc i d e ntal e, d ev e es s er e conte n uto e r i pr es o , per  qu anto  pos s i b il e a  

s ecco .  

- Il ges tor e ri gu ar d o l e sta zi oni i ns tal l ate p er i l moni tor aggi o  del l a fal d a è ten uto  ad ef fet tu ar e l e 

val ut azi o ni di confor mi tà ri s pet to  al D.Lgs . 15 2 /0 6 e ss .m m.i i . , a me no  dei p ar a metr i per cui  

s ono s tat i def i ni ti val ori di fon do . I p ar a metr i e l a fr eq u en z a d el moni tor ag gi o s on o i n di cat i nel  

P M C .  

- L a di tta d ev e s egn al ar e te m pes t i va m ent e agli  Ent i co mp ete nt i ogni  eve ntu al e i nc i de nte o  alt r o  

eve nto  ecc e zi onal e c he pos s a c a us ar e i n qui n a m ento  del  s u o l o .  

- In cas o  di i nc i de nte do vr à es s er e pr o dot ta acc ur at a r el azi on e fo togr afi ca a corr ed o  di un a  

r el a zi one tec ni ca di  det t agl i o .  

 

E.3.1 Prescrizioni  
 

- Si pr es cr i ve u na p eri zi a as s ev er ata che di chi ar i l a bu on a tenut a del l a p avi me nta zi one i n 

cal ces t r uz zo .  
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E.5 Rifiuti 
 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo 

 
I ri fi ut i i n us c i ta dal l ’i mpi a nto  d evo no  es s er e s o t topos t i  a contr ol l o , l e m o dal i tà e l a fr eq ue n za dei  

contr o lli ,  nonc hé l e mo d ali tà di  r egi s tr a zi one dei  contr ol li ef fet tu at i d evo no  es s er e co i nci d ent i  con 

qu a nto  ri por tato  nel  P M C .  

 

E.5.2 Prescrizioni generali  
 
- L’i mpi a nto  de ve es s er e r eal i z zato  e ges ti to nel  ri s p et to d ell a nor m at i va vi ge nte i n mat eri a e del l e 

i ndi ca zi oni  del  pr o get to  a p pr ov ato  con i l  pr es ent e pr o vve di me nto .  

- Il ges tor e d ev e gar a nt ir e ch e l e op er a zi oni di s toccaggi o  e d ep os ito  te m por a neo  av ve ng a no  nel  

ri s pet to  d el l a p ar te IV del  D. Lgs . 15 2 / 06 e s .m.i .   

- Dovr à es s er e evi tato  i l p eri co l o  di i ncen di  e pr evi s ta l a pr es e nz a di  di s pos i t i vi  ant i nce n di o  di  

pr i mo i nter ve nto , fat to s al vo  q ua nto  es pr es s a me nte pr es cri t to i n mat eri a dai  Vi gi li d el  Fuoco ,  

non ch é os s er vat a ogni al tr a nor m a i n mat eri a di si cur e z za, i n par t i col ar e, qu anto  pr es cr it to d al  

D. L gs . 8 1 /2 0 08 e s .m.i . .   

- L’i mpi a nto  dev e es s er e at tr e zz ato  per fr onte ggi ar e eve ntu al i emer g en ze e conte ner e i ri s chi per  

l a s al ute del l ’uo mo e d ell ’a m bi ente.  

- Le ar ee di de pos i to d ei r if i ut i devo no  es s er e di s ti nte d a q uel l e ut ili z zat e p er l o s toccaggi o  del l e 

m ater i e pr i me.  

- L a s u per f i ci e d el s et tor e di d e pos i to te m por a neo  de ve es s er e i m per me abi l e e dotat a di  a de gu at i  

si s temi  di  r acco l ta p er  ev ent u ali  s pa n di m ent i  acc i d e ntal i di  r ef l ui .  

- Il de pos i to tem por a ne o d eve es s er e or ga ni zz ato i n ar ee di st i nte per c i as cu n a ti po l ogi a di ri fi uto  

contr as s eg n ate da tab ell e, be n vis i bi li per  di me ns i oni e col l ocazi on e, i n di cant i l e nor m e di  

com por ta m ento  per  l a m a ni pol a zi one dei ri fi ut i e per il conteni me nto d ei r is chi per  l a s al ute  

del l ’uo m o e per  l ’a mbi ente e r i por tant i  i  codi c i E E R, l o  s tato  f i si co  e l a per i co l osi tà d ei ri fi ut i  

s toccat i.   

- Il d e pos i to d eve es s er e r eal i zz ato  i n mo do da no n mo di f i car e l e car at teri s ti che d el ri fi uto  

com pr o met te n do ne i l  s ucc es s i vo  r ecu p er o  l a d do ve pr evi s to .  

- L a movi me nta zi on e e l o s toccag gi o dei  ri f i ut i dev e avv eni r e i n m o do che si a evi tata ogni  

conta mi n a zi one del  s uo l o  e dei  cor pi  ri cet tori  s up er fi c i ali  e/o  pr ofon di ; dev ono  i no l t r e es s er e 
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a dot tate tut te l e ca utel e per i m pe di r e l a for m azi o ne di pr o dot t i i nfi a m m abi li e l o s vi l up po  di  

notev oli qu a nt ità di cal or e tali d a i nge ner ar e per i co l o per l ’i m pi anto , st r ut tur e e ad d et t i; i no l t r e 

de ve es s er e i m pe di ta l a for m a zi one di  odor i e l a di s per s i one di po l v eri ; nel cas o  di for m azi o ne di  

e mi ss i oni di po l ver i l ’i m pi a nto d ev e es s er e for ni to di i do neo  si s tem a di capt azi o ne ed  

abb at t i me nto  del l e s tes s e.  

- De vo no es s er e ma nte n ute i n ef fi c i en za, l e i m p er m ea bil i zz a zi oni del l a p avi m ent a zi one, del l e 

can al et te e d ei poz z et ti di r acco l ta degl i eve ntu al i s p ar gi me nt i s u tut te l e ar ee i nter es s at e d al  

de pos i to  e dal l a mo vi m ent azi on e d ei ri fi ut i , no nc hé d el s is te ma di r acco l ta del l e acq ue  

m eteor i che.  

- In cas o  di r i nno vo  e/ o  qu al or a dov es s er o  veri f i car si var i azi o ni del l e ci r costa nz e e del l e 

con di zi oni  di car at ter e r il ev ante p er il pr es e nte pr ov ve di m e nto , l o s tes s o s ar à s ogget to  a r i es a me  

d a p ar te del l o  s cri ve nte.  

- Le n uov e mo di fi ch e i m pi ant i s ti che d evo no  es s er e a utor i zz ate dei  V VF.  

- In mer i to al l a DG R 22 3 / 20 1 9, si pr es cr i ve di pr e ve der e un n u mer o  a d eg uato  di mo ni tori  

por tat il i,  vi s ta l a di n a mi ci tà dei  cu m ul i  s toccat i  nel l e ar ee pr e pos te.  

 

 
E.6 Ulteriori prescrizioni 

 
- Ai s ens i d ell ’ar t . 2 9-no ni es  del  D. L gs . 1 52 / 0 6 e s .m.i . , i l ges tor e è te nuto  a co mu ni car e all a  

s cr i vente U O D var i azi o ni nell a ti to l ari tà d ell a ges t i one del l ’i mpi a nto  ovver o m o di fi che  

pr oget tat e d el l ’i m pi a nto , cos ì co me d ef i nite dal l ’ar t .  29- ter , co m mi  1e 2 d el  decr eto  s tes s o .  

- Il ges tor e d el com pl es s o  IPP C d ev e com u ni car e te m pes t i va m ente al l a co mp ete nte U OD, al  

Co m u ne di T uf i no  ( N A), all a Ci t tà Metr op oli tan a di  N a pol i e all ’A R P A C Di p ar ti m ent al e di  

N a pol i ev ent u ali  i nco nve ni ent i  o  i nc i de nt i  che i nf l ui s ca no  i n mo do s i gni fi cat i vo  s ull ’a m bi ente  

non ch é ev ent i  di  s u per a me nto  dei  li mi ti  pr es cr it ti .   

- Ai s ens i d el D. Lgs . 15 2 /0 6 e s .m.i . ar t .29- d eci es , co m ma 5, al fi ne di cons ent i r e l e at ti vi tà di cui ai  

com mi 3 e 4 d el me d es i mo ar t .29- deci es , il ges tor e de ve for ni r e tut ta l ’as si s ten z a nec es s ar i a p er  

l o s vo l gi m e nto  di  qu al si as i ver i fi ca tecni ca r el at i va all ’i m pi anto , p er  pr el ev ar e ca m pi oni e p er  

r accogl i er e q u al si as i  i nfor m a zi one nec es s ar i a ai  f i ni d el  pr es e nte decr eto .  

- Il ges tor e do vr à tener e a di s p os i zi one d egl i or gani  di contr o ll o  un a copi a confor m e di tut ta l a  

doc u m ent azi o ne pr es e ntat a con l a do m a n d a di  ri es a m e, for ne n do  i d oc u me nt i e l e pl ani metr i e 

ri chi a mate n el pr es e nte r a p por to d ur a nte tut t i i contr o lli r el ati vi all ’A utor i z za zi on e Inte gr ata  



 

70  

A mbi e ntal e.  

 
E.7 Monitoraggio e controllo 

 
- Il mo ni tor aggi o e contr o ll o do vr à es s er e ef fet tuato  s eg ue n do i cri teri e l a tem pi s ti ca i n di vi du at i  

nel  pi a no  di  mo ni tor aggi o  e co ntr ol l o .  

- Il P M C pr es e ntato  dal l a S oci età è al l egato  i ntegr al me nte al pr es ente r a p por to e ne cos ti tui s ce 

p ar te i nte gr ant e e s os ta nzi al e.  

- L a S oci età ha pr es ent ato u n Pi a no  di Mo ni tor ag gi o e Co ntr ol l o (P M C) tal e d a gar a nt ir e un a  

ef fet ti va val uta zi one d ell e pr es t azi oni  a m bi ental i  del l ’i ns tal l azi o ne.  

- Il pi ano  pr ev e de mi s ur e dir et te e d i ndi r et te s ull e s eg ue nt i com po ne nt i am bi ental i i nter es s ate:  

ar i a, acq u a, ri fi ut i . Pr eve d e l ’acces s o  per m an ent e e s i cur o a tut t i i p unt i di ver i fi ca e 

ca m pi on a me nto . In p ar ti co l ar e, ven go no el enc ate nel pi an o i s eg ue nt i as pet t i ambi e ntal i da  

mo ni tor ar e: E mi s si oni  i n atm os fer a, G es t i on e Ri fi ut i , E mi s s i oni Ac us t i che, C ons u mi  e S cari chi  

Idr i ci , Cons u mi El et t ri c i, Indi c atori di Pr es ta zi one. Per c i as cu n as pet to  veng on o i n di cat i i  

p ar a metr i d a mo ni tor ar e, il ti po  di d eter mi n a zi one ef fet tu ata, l ’u ni tà di mi s ur a, l a meto di ca  

a dot tata, i l  pu nto  di  emi s s i one, l a f r eq ue nz a del l ’a utoco ntr ol l o , l e mo d al ità di  r egi st r azi on e.  

-  Vi en e i n di cat a l a r es po ns abi li tà di es ec u zi one del  P M C n ell a p er s ona del  ges tor e 

del l ’i ns tall azi o ne i l q ual e potr à a vv al er si  a nch e di  s oci età ter z e q u ali fi cate all o  s cop o .  

- - Il  ges tor e è ten uto  a s vo l ger e l e at t i vi tà pr evi s te nel  P M C e a cons er var e tut t i i r is ul tat i d ei d at i  

di  mo ni tor aggi o  e co ntr o ll o  per  u n per i odo  di  al me no  5 a nni . 

- Le r egi s tr a zi oni  dei  dat i  pr evi s te d al  Pi ano  di m oni tor aggi o  d evo no  es s er e ten ute a di s p os i zi one  

de gli E nt i r es p ons abi li del contr o ll o  e, a far d ata d all a com u ni ca zi one di ri nno vo  del l ’A.I .A.,  

do vr an no  es s er e t r as mes s e al l a co mp ete nte U O D e al  di p ar ti m ento  AR P A C ter ri tor i al me nte  

com p etent e s eco n do  q u anto  pr evi s to  nel  Pi a no  di  m oni tor aggi o  e co ntr o ll o .  

- L a tr as mi s si one di tali  dat i ,  dovr à avv e nir e con l a fr eq ue n za r i por tata nel  m e des i mo pi an o  di  

mo ni tor aggi o .  

- S ui r efer ti di an al is i dev on o es s er e chi ar a me nte i n di cat i : l ’o r a, l a d ata, l a mo d al ità di  

ef fet tu azi on e d el pr el i evo , il  pu nto  di  pr eli evo , l a dat a e l ’or a di  ef fet tua zi one del l ’an al is i , i  

m etodi  di  an ali s i,  g li  es it i  r el at i vi  e d ev ono  es s er e s o t tos cri tt i  da u n tecni co  a bil itato .  

- L’ A utor ità di  contr ol l o ef fet tuer à dei contr o ll i o r di nar i nel  cors o  del  per i odo  di  vali di tà  

d all ’a utor i zz a zi one r il as c i ata.  

- G li  esi ti  an ali ti c i dei  mo ni tor aggi  degl i s car i chi i dr i ci  dovr a n no  es s er e i nvi at i  all ’E nte Idr i co  
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C a m pa no co n c a de nz a an n ual e.  

 
 

E.8 Prevenzione incidenti 
 

Il  ges tor e d ev e m a nten er e ef f i ci ent i tut te l e pr oce dur e per  pr ev eni r e g li i nc i de nt i (per i co l o di  

i ncen di o  e s cop pi o e per i col i di r o t tur a di i m pi a nt i , fer mat a degl i i m pi a nt i di abb at t i me nto , 

r eazi o ne t r a pr odot t i  e/o  ri f i ut i i nco m p at i bi li , ver s a m ent i  di  mater i al i conta mi n at i  i n s uo l o  e i n 

acq ue s u p er fi c i ali , an o mal i e s ui si s temi  di contr o ll o  e s i cur ez z a degl i i m pi ant i pr o d ut t i vi  e di  

abb at t i me nto)  e gar a nt ir e l a mes s a i n at to  dei  r i me di  i n di vi d uat i  per  ri d ur r e l e cons e gu e nz e d egl i 

i mp at t i  s ul l ’a mbi ent e.  

 

E.9 Gestione delle emergenze 
 

Il ges tor e de ve pr ov ve d er e a ma nte ner e ag gi or nato  i l pi an o  di e mer ge n za, f is s ar e g li a de m pi m e nt i 

con nes s i i n r el azi o ne a gli  obbli ghi  der i va nt i d al l e di s p os i zi oni di  com p eten z a d ei Vi gili  del  Fuoc o  

e d egl i Ent i i nter es s at i e m ante n er e u na r egis t r azi on e cont i n u a d egl i event i an o mal i per i qu al i s i 

at ti v a il  pi an o  di  e m er ge nz a.  

Il ges tor e d eve ri s pet tar e qu a nto pr e vi sto nel  pi ano  di ges t i one del l e em er ge n ze. I l ges tor e dovr à 

pr o dur r e un i d on eo  D VR d a i nvi ar e all o  s cri ve nte s et tor e. 

 

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

 
All ’at to  del l a ces s azi o ne del l ’at t i vi tà il s ito  s u cui  i ns is te l ’i mpi a nto  de ve es s er e r i pri s ti n ato  ai s ens i  

del l a nor mat i va vi ge nte i n m ater i a di  boni fi che e r i pri s ti no  a m bi ental e (D. Lgs  1 5 2 /2 0 06) , t en en d o  

conto d ell e p oten zi al i font i per m a ne nt i di i nqui n a m ento  del terr en o e d egl i event i acc i de ntal i che 

si  si an o  ma ni fes tat i  dur ante l ’es er ci zi o . 

In og ni  cas o  il  ges tor e do vr à pr ovv e der e:  

a.  a l as c i ar e il  si to  i n s i cur ez z a; 

b . a s vu otar e v as ch e, s er bato i , conte ni tori , r eti  di  r acco l ta acq u e (can al et te, fogn atur e)  

pr ovv e de n do  a d u n cor r et to  r ecu per o  o  s m al ti me nto  del  conte n uto ;  

c . a ri m u over e t ut t i i  ri f i uti  pr ov ve d en do  a d un cor r et to  r ecu p er o  o  s m al ti m ento .  

Pr i ma di  ef fet tuar e l e oper a zi oni  di  r i pri s ti no  d el  s ito , i l ges tor e com u ni cher à all ’ent e pr e pos to  u n 

cr onopr o gr a m m a di di s mi s s i one a p pr ofon di to r el azi on an d o  s ugli  i nter ve nt i pr evi s ti  e s econ d o  
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qu a nto  pr e vi sto  dal  pi a no  di  di s mi s s i one del  si to . 


