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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

II presente documento costituisce la Relazione Tecnica allegata alla 

Comunicazione all'Autorita Competente per i.l Rilascio dell' Autonzzazione 
lntegrata Ambientale (Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del 

Mare) di mcdifiche allimpianto IPPC denominate Basel! Poliolefine ltalia S.r.I. 
Stabilimento di Ferrara, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 59/05 (Modifica 
degli Impianti 0 Variazionidel Gestore). 

Tali modifiche progeltuali prevedono l'installazione di due caldaie a fluido 

diaterrnico, per il recu pero termico del gas petrolchimico prodotto 

dall'Impianto di Basell Ferrara, attualrnente operato nell'altuale Centrale 

Termoelettrica SEF Sri mediante cornbustione nei due gruppi di generazione 
esistenti (denorninati CTEl e CTE2) , 

L'ubicazione delle suddette caldaie e prevista allinterno dello Stabilimento 
Mu ltisocietario di Ferrara, nellarea evidenziata allinterno delle Planimetrie in 
Allegato 1 e 2, Iibera da installaziorii preesistenti , 

Come si osserva dalle suddette planimetric, uu analogo intervento estato 

progettato anche per 10 Stabilimento coinsediato Polimeri Europa SpA 
Stabilimenio di Ferrara, al fine di effettuare il recu pero termico del gas 

petrolchimico da esso prodotto e attualmente inviato alia Centrale SEF, in due 
caldaie analoghe a quelle previste per [0 Stabilimento di Basell. 

Tali modifiche progettuali si inseriscono all'interno delle scenario 

programmatico definito daWA ccordo di Programma sulla riauotificazione del Polo 
Ch imico di Ferrara, siglato i.l 7 maggio 2001 tra il Ministero dell'Industria del 

Commercio e dell'Artigianato, Regione Emilia Romagna, Comune e Provincia 

di Ferrara Comune, che pone tra gli obiettiui il miglioramento dell'impatto 
nmbientate afronte di un rafforzamento dcgli imputnli produitioi e del scroizi. 

Oltre alla presente introduzione, il documento contiene l'analisi dei seguenti 
aspetti: 

•	 Caraiiensuche Progettualie Ambientali della Modifica, in cui sono descritte Ie 
specifiche di funzionamento dellintervento, oltre che Ie caratteristiche in 

termini di consumi ed emissioni (Capitolo 2); 

•	 Volutazione di Massillla del Grado di Confonl/ita a BAT, in cui sono 
confrontate Ie principali prestazioni ambientali dei nuovi impianti con 
quelle associate aIle MTD di riferimento (Capitolo 3); 

•	 ValutazlOne della Valenza Migliorativa dell'lnieroento, in cui, con riferimento 
al pili ampio contesto del site industriale di Ferrara, sono descritti 

sinteticamente gli impatti sulle principali componenti arnbientali 
riconducibili al.l'attuazioue della mod ifica progetta ta (Capitolo 4). 
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2 CARATTERISTlCHE PROGEITUALl DELLA MODIFlCA 

2.1 DESCRIZlONE DELLA MODlF1CA 

Come accennato nel precedente Capitola, l'ubicazione dell'intervento e 
prevista allinterno dello Stabilimento Multisocietario di Ferrara, nell 'area 
evidenziata allinterno delle Planimetrie in Allegata 1 e 2. 

L'Impianto effettuera il recupero termico del gas petrolchimico prodotto dallo 
Stabilirnento di Basel], la cui attivita principale e la produzione 
commercializzazione di materie plastiche di base come polimeri (codice IPPC 
4.1 (h). 

La modifica consiste nellinstallazione di 2 caldaie di tipo "standard-package" 
con potenzialita termica complessiva pari a circa 35 MWt, per la produzione di 
va pore di media e di bassa pressione, da immettere nella rete di distribuzione 
dello StabiIimento Multisocietario di Ferrara . 

Come accennato in pre messa, il gas petrolchimico (detto anche off-gas) e 
attualmente collettato dalle varie aree di produzione alIa Centrale di S.E.F. 
Societa Enipower Ferrara SrI, tramite apposita condotta. 
Nell'assetto futuro esso sara convogliato verso Ie nuove caldaie a Iluido 
diatermico tramite una nuova connessione (Tie-In) sull'attuale linea . 

II gas petrolchimico ealimentato aIle caldaie previa separazione della frazione 
liquida in un serbatoio di separazione gas appositamente dirnensio nato. che 
potra essere installato in prossimita del "pipe-rack" di interconnessione od in 
alternativa direttamente in prossimita delle aree di produzione. 

La pressione della linea di adduzione del gas petro1chimico emantenuta 
mediante valvole di controllo a monte delle caldaie, mentre il controllo delle 
caldaie eeffettuato al fine di poter ricevere e bruciare tutta la portata di gas 
petrolchimico istantaneamente collettata. A tal fine Ie caldaie producono 
vapore in media pressione quale diretta conseguenza del quantitative di gas 
petrolchimico ad esse istantanearnente convogliato . 

L'aria comburente per la combustione del gas petrolchimico ealimentata aIle 
caldaie a fluido diatermico tramite due ventilatori, uno per ciascuna caldaia, 
mentre i fumi sono scaricati in atmosfera mediante un camino metallico di 
aItezza pari a 20 m, collocato tra le due caldaie e cornune aIle stesse. 

Le due caldaie sono dotate ciascuna di evaporatore e relativo surriscaldatore. 
Al fine di poter garantire, in ogni condizione di fu nzionamento, una corretta 
regolazione e stabilita della cornbustione sara mantenuta una fiarnma pilota, 
che sara alimentata con una portata di gas naturale pari a circa i15~10 % del 
carico termico di gas petrolchimico disponibile. 

E:\"I 
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Le caldaie a fluido diatermico producono vapore in media pressione che in 

parte e desurriscaldato ed immesso nella rete di distribuzione in media 
pressione dello Stabilimento, mediante una nuova connessione Tie-In, ed in 
parte e laminate e desurriscaldato allo scopo di produrre vapore a bassa 
pressione. 11 vapore di bassa pressione ein parte irnmesso nella rete di 
distribuzione in bassa pressione dello Stabilirnento, mediante una nuova 
connessione Tie-In, ed in parte alimentato al degasatore per il degasaggio 
della portata di acqua di alimento delle caldaie . 

II degasatore tratta l'acqua dernineralizzata che verra poi alimentata aUe 
caldaie a fluido diatermico. L'acqua demineralizzata e alimentata al serbatoio 
acqua demineralizzata mediante una nuova connessione (Tie-In) alia rete d i 
distribuzione di acqua demineralizzata dello Stabilimento. 

Per man tenere una qualita dell'acqua di caldaia adeguata alle condizioni 
operative delle caldaie sara effettuato sia un trattamento con prodotti chimici 
specifici che uno spurgo . 

Ciascuna caldaia a fluido diatermico edotata di serbatoio di espansione del 
fluido diatermico, installato in prossirnita della caldaia stessa. 

Saranno installate Ie seguenti apparecchiature: 

•	 2 caldaie a fluido diatermico per [a combustione del gas petrolchimico: 

•	 1 camino comune alle caldaie: 

•	 1 degasatore comune aile caldaie; 
•	 3 pompe di alimento caldaie (2 operative, ed 1 di riserva): 

•	 1 "pipe-rack" di interconnessione con il "pipe-rack" esistente; 

•	 1 serbatoio acqua dernineralizzata: 
•	 2 pompe di rilancio acqua demineralizzata (1 operativa ed 1 di riserva); 

•	 1 sistema di stoccaggio e dosaggio prodotti chimici per iI trattamento 
dell 'acqua di caldaia; 

•	 1 serbatoio di separazione gas petrolchimico; 

•	 1 serbatoio di raccolta spurghi; 

•	 2 serbatoi di espansione per fluido diatermico; 
•	 1 serbatoio interrato di recupero fluido diatermico; 
•	 1 cabinato per apparecchiature di controllo ed automazione caldaie; 
•	 1 cabinato per sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera 

(S.M.E.); 

•	 Gruppi di riduzione ed attemperamento vapore MP e BP. 

Lo schema di processo ed il prospetto planimetrico delle caldaie sono riportati 

negli Allegali 3 e 4 alla presente relazione. 

Bilancio Energeiico 

Di seguito si riporta [a tabella riassuntiva delle prestazioni energetiche relative 
aile caldaie, nell ' assetto di esercizio tipico medio. 

}"L\ :'.'.\ GI.:\ If1'.."'T 
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Tabella 2.1.1a Presiazioni Energetiche delle Caldaie 

Aspetto 
Input terrru co complessivo 

Input Terrnico Gas Na turale (circa) 
Input Terrnico Gas Potrolchirruco (crrca) 

Pot ere calori fico rnedio gas pctrolclurnico 

Massimo po r ta ta d i vapore media 
pressione genera to 

Pr essione gcn cr azion e del vapore 
Temperatu ra g" nerazio ne vapor e 

Temperatura massima olio diaterrni co 

Valore
 

35
 
3,5
 
31,5
 

41.867
 

30.792
 
46
 

21 
280 
350 

Unita di Misura
 
MW,
 

MWt
 
MW t
 

kJ/ Nm 3
 

kJ/kg
 
t/h
 

bar g 

°c 
·C 

2.1.2 USO .urisorse 

Acqun 

ACqllQ di Reintegro 

L'acqua d emineralizzata di reintegro, ovvero quella ch e va a compensare la 

quantita spurgata (blow-down di caldaia) ed il mancato ritorno delle 
condense, viene fornita dalJ'impianto d i dernineralizzazione (OEMI) dello 

Stabilimento MuItisocietario di Ferrara . 

Non so no previsti ulteriori prelievi di acqua per I'esercizio delle caldaie, 

ovvero non e previsto un incremento rispetto alla s itu azione attuale dello 

stabilimento petrolchimico. 

Mnterie prune ed Altri Ivuueriali 

Le principali materie che saranno u tilizzate durante I'esercizio delle caIdaie 
saranno costituite dalI 'olio diaterrnico e dai chemicals necessari per il 
trattamento delJ'acqua demineralizzata aIimentata alia caldaia. 

L'olio diatermico sara di tipo minerale 0 sintetico (tipo Therrninol" 0 

equivalente), mentre i pr incipali chemicals utilizzati sono fosfati per Ia 

regolazione del pH, deossigenanti ed inibitori della corrosione. II consumo 

tipico medio di questi ultimi risulta cornplessivamente inferiore a 10 

litri/ giorno. 

Anche per quanto riguarda il consumo di chemicals non e prevista una 

variazione di rilevo rispetto alia situazione attuale dello stabiJimento 

petrolchimico. 

Combustttnli 

Le caldale saranno alimentate con gas petrolchimico, come combustibile 
principale, e gas naturale, come combustibile secondario, per il mantenimento 
della fiamma pilota allinterno delle caldaie. 

AART. 10 C. 1 D.le , 59( 05 
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2.1.3 

Nella Tabella 2.1.2a sono riportate le earatteristiehe di riferimento del gas 
petrolchimico, nell'assetto di esercizio tipieo medio dell 'impianto. 

Tabella 2.1.2a Caratteristiche di Riferimento del Gas Petrolchimico nelle Condizioni di 
Nomillali 

Cararterisrica Valore Unila di Mi sura 
Composizione 

C~ 0,875 (% / /1 VohlllU:) 
C2Ho 1,36 ( % ill Volume) 

C2~ 9,43 (% in v olume) 

C~ 14,29 (% in Voillm e) 

CJ!-4 22,64 (% in v olunte) 

C4Hs 0,97 (% in Vol Ii me) 

C7Hs 0,J43 ( % In Voillme) 

H2 11,76 (% 111 Volllllle) 

N2 35,67 ( % in Volume) 

A r 0,097 ( % III Volume) 

H 20 2,76 ( % ill Vall/me) 

Caraitenstiche Cninuco-Fssiche 
Peso Molecolare 30,42 (media kg/kmol) 
Potere Cal orifico LHV 30.792 (kJ/kg) 
Potere Calor ifico LHV 41.867 (kJ/ Nm)) 
Dens ita 1.36 (kg/Nm) 

La portata di gas petrolchimieo alimentata alia caldaia, nelle condizioni tipiche 
medie di esercizio e stimata pari a circa 2700 Nm 3/h . 

La portata di gas naturale, utilizzato per alirnentare la fiamrna pilota delle 
caldaie, sara pari ad il5-10% del carico termico di gas petrolchimico 

disponibile. 

Suolo 

Al fine di minimizzare il rischio di dilavamenti di inquinanti in falda, le aree 
interessate all' installazione delle caldaie saranno pavimentate e dotate di un 
sistema di raccolta delle acque meteoriche, sia per Ie zone potenzialmente non 
contaminate che per le zone nelle quali e possibile una contaminazione. 

lnterferenze con l'Ambiente 

Emission! ill Atmo sfera 

I fumi provenienti daI processo di combustione degli off-gas nelle due ealdaie 
saranno convogliati un unico camino dell ' altezza di 20 m e diametro pari a 1,2 
m . Nella Tabella2.1.3a si riporta 10 scenario emissive previsto aile coridizioni 
tipiche medie. 
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Tabella 2.1.3a Emissioni in Atmosfera delle Caldaie 

Aspetto Dato Llnita di Mi sura 
Porta ta di funu secchi al 3% di 0 1 33.400 Nm 3/h 

Emissi oni NO, 150 mg/Nm3 

Emissroni CO 100 rng/ Nrn' 
Em issioni Polveri <5 rng/Nm> 

In Tabella 2.1.3b sono riportati i flussi di massa degli inquinanti emessi dal 

camino, riferiti a un esercizio degli impianti pari 8.000 ore all'anno. 

Tabella 2.1.3b Flusso di Massa Annuali dei Principali Inquinanti Emessi dalle Caldaie 

Inquinante Flusso di Massa (kglanno) 
NO, 42A80 

CO 28.:nO 
Polveri < 1A16 

Scarichi ldrici 

r reflui provenienti dall'impianto sono costiruiti da: 

• condense provenienti dal serbatoio di separaziorie gas petrolchimico; 

• drenaggio dal serbatoio degli spurghi di caldaia: 

• acq ue meteoriche, 

Le condense provenienti dal serbatoio di separazione gas petrolchimico so no 

scaricate in modo intermittente mediante comando autornatico su controllo 

dellivello del serbatoio di separazione, ed inviati alla linea di trattamento 

acque oleose di Stabilimento. 

Lo spurgo proveniente dall'evaporatore di entrambe le caldaie e inviato al 

serbatoio atmosferico degli spurghi, da cui la frazione liquida e scaricata nella 

fogna di processo, previo attemperamento, mentre la frazione evaporata e 
scaricata in atmosfera tramite tubazione di sfiato in posizione sicura. Il totale 

scaricato deLla spurgo di caldaia sara pari a circa 0,5 O13/ h . OaI punto di vista 

qualitative, 10 spurgo conterra fosfati ed amrnine derivanti dal trattamento 

effettuato con chemicals dell'acqua di alimento alle caldaie. 

Nelle aree interessate dalla modifica eprevista una pavimentazione per la 
raccoIta acque meteoriche, sia per Ie zone potenzialmente non contaminate 

che per Ie zone nelle quaJi e possibile una contaminazione in quanta e prevista 
presenza di apparecchiature contenenti olio, quali pompe od i circuiti del 
fluido diatermico delle caldaie, 

L'acqua meteorica raccolta e gli spurghi et o drenaggi di processo 
confluiranno nella rete fognaria di processo dello Siabilimento e quindi allo 

scarico previo trattamento. 

F. '\'IR~ ' l Mh'," AL Rr.-oURCESM ANAGEMLN. 
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Rumore 

Le prineipali sorgenti di rumore tra Ie apparecchiature interessate alla 
modifica saranno: 

• Ie caldaie: 

• il camino; 

• Ie pompeo 

Queste appareeehiature saranno progettate al fine d i rispettare un livello di 
pressione sonora inferiore od uguale ad 85 dB(A) ad una distanza di 1 m 
dall 'apparecchiatura 0 dal dispositivo di attenuazione del rumore 
eventualmente previsto per il rispetto di questo limite di emissions sonora. 
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3	 VALUTAZIONE DI MASSIMA DEL GRADO DI CONFORMITA ALLE BAT 
DI SETTORE 

NeJ presente Paragrafo verra va lutata la conforrnita del progetto di recupero 

termico degli off-gas della Stabiiimento Basell di Ferrara rispetto aUe BAT (Best 

Available Techniques), le cui caratteristiche tecniche ed ambientali sono state 
descritte nel Capitolo 2. 

L'ana.lisi della conformita si rende necessaria al fine di verificare la 

rispondenza dell'intervento di modifica ai principi generaLi enunciati all'art.3 
del	 D.Lgs 59/05, con particolare riferimento alia lettera a). 

Quale documento di riferimento e stato utilizzato il BRef Large Combustion 
Plants, adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2007. 

Questa valutazione ha tenuto conto del fatto che l'applicabilita del BRef 

dovrebbe essere limitata agli impianti di potenza termica superiore a 50 MW, 

dal momenta che i livelli di emissione e consumi in esso riportati sono derivati 

per im pianti di tagJie elevate, per i quali l'irnplementazione di determinate 
misure, sia di processo che end-of-pipe, risulta fattibiJe sia dal punto di vista 

econom ico che tecnico. 

Cionondimeno, i temi genera.li individuati dal BRef hanno una valenza 

generale nell' ambito della disciplina IPPC e risultano essere qu ind i la migliore 

base di partenza ai fini di una valutazione. anche di massirna, della 

compatibilita della modifica rispetto aIle BAT. 

3.1	 RIFORNIMENTO EMoVIMENTAZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI EADD1T1V1 

Nel Paragrado 7.5.1 del BRei, dedicato al rifornimento ed alia 

movimentazione dei combustibili gassosi e degli additivi, sono identificate 

come BAT: 

•	 la presenza di sistemi di rilevamento perdite ed allarme per i.l gas; 

•	 l'urilizzo di sistemi per il recupero energetico del combustibile in 

ingresso a monte della combustione. 

Ilsistema di adduzione del gas alle nuove caldaie sara dotato di sistemi di 

rilevazione delle perdite e di allarrn i collegati. 

Per quanto riguarda il recupero del contenuto energetico del combustibile ill 
ingresso. considerate Ie condizicni delloff-gas utilizzato (caratterizzato da 
basse pressioni, temperatura ambiente e portata limitata), esso non e risultato 
tecnicamente fattibile. 

~·UtJJICES N1A~.-\(.tMENT 
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3.2 EFFICIENZA TERMICA 

Nel case in esame le efficienze riportate nel Paragrafo 7.5.2 del BRef sono 

troppo specifiche per poter essere " ap plicate" su un irnpianto di modesta 

taglia quale quello in oggetto. 

L'efficienza del sistema proposto per il recupero termico degli off-gas e 
comunque in linea con quanta definite nel BRef, tenendo conto della necessita 

di mantenere basse le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) . 

3.3 POL VERI EO EMISSION] 01 502 

In relazione aile emissioni di polveri e 502, sono Ie caratteristiche del 

combustibile ad influenzare il tenore emissivo. 

II Paragrafo 7.5.3 del BRef, infatti, stabilisce quali concentrazioni riferibili a 

questi due macroinquinanti tenori inferiori a 5 mg /Nm3 per Ie polveri e 

inferiori a 10 mg /Nrn3 per 1'502, entrambi a115 % di 0 2di riferirnento . 

Nel caso in esame il tenore di pol veri egarantito come inferiore a 5 mg/Nm3 

a13 % di 02 (quindi ancora inferiore se corretto a115 % di 02), mentre 

l'emissione di 502 e ritenuta assolutamente trascurabile, dal momento che i 

composti delle zolfo presenti nel gas petrolchimico sono in quantitativi 
trascurabiIi (ppm) e comunque inferiori al contenuto tipico del gas naturale di 

alimentazione delle fiamme pilota dei bruciatori. 

3.4 EMISSIONI 01 NOx E CO 

Le emissioni di NOx e CO rappresentano l'unica fonte di emissione di un 

qualche interesse per questa tipologia di irnpianti. 

II Paragrafo 7.5.4 del BReL in questa caso. non differenzia per fasce di potenza 

rna solo tra impianti nuovi ed esistenti. 

Per quanta riguarda gli NOx, l'intervallo di riferirnento per Ie caldaie 

alimentate a gas di nueva installazione e compreso tra 50 e 100 mg /Nm3 

(valori riferiti ad un tenore di 02 di riferimento del 15 %). II valore garantito 
dal costruttore e pari alSO mg /Nm3 a13 % di 02 di riferirnento, pari a 50 
mg /Nm3 al15 %di 02, ovve ro pari al limite inferiore dell'intervallo riportato 

dal BRef. 

Per Ie emissioni di CO, I'intervallo di riferimento indicato dal BRef e30 -100 

mg /Nm3, sempre a115 % di 0 2, mentre iT valore garantito dal costruttore e di 
100 mg /Nm·' aI3 %. Anche in questo caso, riportando il valore allo stesso 
tenore di 02, il tenore di CO eprossimo allimite inferiore dell 'intervallo di 

riferimento . 
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3.5	 INQUINAMENTO DELLE ACQUE 

Come gift accennato al Capitola 2, sono previsti spurghi e drenaggi di processo, 
di tipo continuo od intermittente, come di seguito elencati: 

• condense provenienti dal serbatoio di separazione gas petrolchimico: 

• drenaggio dal serbatoio degli spurghi di caldaia, previo attemperamento. 

II Pa.ragrafo 7.5.4.1 del BRef non prevede parricolari trattamenti e s pecifici 
livelli di emissione associati, Iimitandosi a citare, corne applicabili e 
considerabili BAT, i cornuni metodi di depurazione delle acque reflue. 

Nel casa in esame. le due principali tipologie di scarichi verranno trattate 
estemamente aU'impianto di Bnseil, pressa l'impianto IFM. 

3.6	 RESlDUi DI COMBusnONE 

L'impianto non produce residui di combustione. 

1:o.'.IV1 BASELL FERRARA· Ra..\ZIO'H: rr. . ·ICAA IlT. to c. i D.Les 59/ 05 
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4 VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI IMPATTI 

Daile analisi effettuate nei prec edenti Paragrafi, e possibile ricavare una 
valutazione sintetica degli impatti sulle diverse componenti ambientali, 
generati dal funzionamento del nuovo impianto. 

Con particolare riferimento aila componente atmosfera (che e la piu 
significative dal punto di vista degli impatti generati), estata confrontata la 
situazione attuale (Ant e Operam) cornplessiva dell'intero Stabilimento 
Mutisocietario di Ferrara, che prevede la combustione del gas petrolchimico 
prodotto dagli lmpianti di Polirneri Europa e Basell all 'interno delI'attuale 
stabilimento SEF SrI (composto da due gruppi di generazione, CTEI e CTE2), 
con la situazione futura (Post Operam) che pr evedera: 

•	 il funzionamento del nuovo impianto di cogenerazione di SEF Sri a 
cicIo com binato da circa 800 MWe; 

•	 la disrnissione del gruppo CTEI ed il funzionamento come riserva 
fredda alla nuova Centrale a ciclo combinate dell' attuale gruppo CTE2 
(per un numero Limitato di ore annue, pari a 52 ore / anno): 

•	 il funzionamento dei nuovi impianti di recupero termico del gas 
petrolchimico. oggetto della presente relazione, 

4.1 IMPATTl SULLA QUALlTA DELL'ARIA 

Nell 'assetto attuale, iI gruppo dj generazione denominato CTE2 della Centrale 
SEF SrI e alimentato per i150% ad olio cornbustibile e per il rimanente 50% 
dalla miscela di gas naturale e off-gas prodotto dallo Stabi.limento 
petrolchimico ed e esercita in continuo. Il gruppo di gen erazione CTEI e 
alirnentato, invece, esclusivamente con gas naturale e off-gas ed eesercito solo 
durante i periodi di rnanutenzione 0 disservizi della CTE2. 

Dal processo di combustione allinterno dell'attuale centrale di SEF Sri (e 
principalmente all' interne della CTE2) si genera la forrnazione di ossidi d i 
zolfo , azoto, polv eri e monossido di carbonio . 

Con riferimento agli ossidi di zolfo generati dai processi di combustione, 
nell'assetto futuro (impianto di cogenerazione d i SEF Sri a cicIo combinato da 
circa 800 MWe, nell' attuale gru ppo CTE2 esercito solo per 52 ore / anno e 
nuovi impianti di recupero termico del gas petrolchimico), si avril una 
sensibile riduzione della concentrazione emessa, rispetto all' assetto attua.le. 

La futura centrale a ciclo combinato e gli impianti di recupero di gas 
petrolchimico saran no, infatti, alimentati a gas naturale e off-gas , la cui 
cornbustione genera quantita trascurabili di ossidi di zolfo . 
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4.2 

Nell'assetto futuro, il contributo alla formazione di sax nei fumi derivera 

quindi, in massima parte, dalla combustione di olio allinterno dell'attuale 
CTE2 (che sara utilizzata come "riserva fredda"), aJimentata ad olio 
combustibile solo in caso di emergenza. 

Considerando un assetto della CTE2 relaziona bile al massimo inq uinamento 

potenziale, ovvero alimentazione ad olio combustibile per il limite massimo di 
funzionamento pari a 52 ore/ anne, si stima un'emissions di SOx nei fumi 
emessi dal camino della CTE2 pari a circa 21,2 t/ anne. 

Tale valore, se confrontato con iI flusso di rnassa di sax, emesso dalla 

Centrale di SEF nel 2005 e riportato nella Dichiarazione INES 2006 (circa 1.256 

t/ anne), mostra una notevole riduzione del flusso di massa dell'inquinante. 

Tale riduzione e ancora maggiore se si confronta 10 stesso dato con il flusso di 

rnassa di sax dichiarato nell ' lstanza di AlA presentata nel 2006 e relative 
all 'assetto della Centrale di SEF relazionabile alla massima capacita produttiva 

(ovvero circa 3.161 t/ a). 

Con riferimento agli ossidi di azoto, il Decreto di Cornpatibilita Ambientale 

rilasciato dal Ministero dell' Ambiente alla societa SEF Sri il 03/09/2002 e 
relative alla realizzazione delIa nuova centrale a ciclo combinato da 800 MWe, 

prescrive al punto c) un valore di flusso di rnassa di NOx pari a 1.085 t/ anno . 

Tale valore e relativo al runzionamento congiunto della centrale a ciclo 

combinate, della Centrale CTE2 come riserva fredda e dei futuri impianti di 
trattamento degli off-gas. 

Tale limite, assunto come valore massimo di flusso di massa di NOx che puc> 

essere emesso dal complesso degli impianti del sito nella scenario futuro, 

risulta inferiore di circa il14 % rispetto a] com plesso delle ernissioni derivanti 

dai processi di combustione nell' assetto attuale. Tali emissioni sono 
identificabili con il valore di 1.265 t/ anno, dichiarato nell ' istanza di AlA da 

SEF Sri e relativo al flusso di massa di ossidi di azoto relazionabile alia 

massima capacita produttiva. 

Infine, anche con riferimento aIle polveri emesse dai processi di combustione i 

nella scenario futuro, epossibile concludere che si avra una riduzione 

significative dei flussi d i massa (in quanta non verra pill utilizzato olio 

com bustibile). 

IMPATn SULL'AMBIENTE [DR teo 

Con la realizzazione del nuovo impianto, sono previsti incrementi modesti 

degli scarichi. 

In particolare, i reflui generati dall' irn pianto di trattamen to degli off-gas sono 
cosrituiti principalmente da spurghi e drenaggi di processo, di tipo continuo 
od interrnittente, ovvero: 
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•	 condense provenienti dal serbatoio di separazione gas pctrolchimico, 
scaricanti in modo intermittente; 

•	 drenaggio dal serbatoio degli spurghi di caldaia, previa attemperamento, 
scaricati in continuo. 

Con riferimento agli spurghi di caldaia, si prevede un flusso pari a circa 0,5 
m3/h. Oal punto di vista qualitativo, I'effluente idrico generato sara 
essenzialmente caratterizzato dalla presenza di fosfati, ammine e altri 
composti azotati derivanti dalle operazioni di condizionamento delle acque di 
caldaia. 

I reflui saranno inviati allimpianto di trattamento reflui consortile, gest.ito da 
IFM Searl , la cui capacita residua ecompatibile con i volumi scaricati, in 
coerenza con la situazione di non incremento descritta al paragrafo 2.1.2 e che 
garantira il rispetto dei limiti allo scarico, previsti dalla Tabella 3, Allegata 5 alta 
Parle [[J del D.Lgs. 152/06 . 

4.3 IMPAITl SUL SUOLO 

II progetto verra realizzato all'interno dellarea del Petrolchimico di Ferrara 
(come mostrato nelle Planimetrie in Allegata 1 e 2) e occupera una superficie 
completamente Iibera da ins tallazioni. 

AI fine di minim izzare it rischio di dilavamenti di inquinanti in falda, Ie aree 

interessate all'installazione delle caldaie saranno pavimentate e dotate di lin 
sistema di raccolta delle acque meteoriche. sia per Ie zone potenzialmente non 
contaminate che per Ie zone nelle quali e possibile una contaminazione. 

Sara, inoltre, realizzato un unico serbatoio interrato per Ia raccolta del fluido 
diatermico (olio minerale 0 sintetico) in situazioni di emergenza 0 

manutenzione. Tale serbatoio sara realizzato in modo da ridur re al rninimo d l 
rischi di contaminazione del suoloy sottosuolo, ovvero: dimensionarnento pari 
al 130% del volume totale del fluido diatermico contenuto in entrambe Ie 
caldaie, nei vasi di espansione e nei relativi circuiti e realizzazione di un 
opportuno sistema contenimento imperrneabilizzato. 

4.4 IMPATTO SUL PAESAGGIO 

II progetto si colloca e si integra allintemo di urr'area industriale gia 
sviluppata e consolidata. Le caratteristiche costruttive dellopera non 
rappresentano, pertanto, anomalie nel paesaggio. 

Inoltre, l'area del Polo Chimico non egravata da vincoli paesaggistico 
ambientali ne da vincoli territoriali. II Piano Regolatore Generale del Comune 
di Ferrara c1assifica tale area come "Esclusivamente lndustriale" . 
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4.5 

Tabella 4.5a 

RUMORE 

La progettazione delle apparecchiarure e la loro disposizione p1animetrica 
assicurera il rispetto dei limiti di esposizione a1 rumore del personate operante 
nell' area di produzione, oltre a garantire illivello di rumorosita aI perimetro 
esterno dei futuri impianti. 

Si specifica che il nuevo impianto sara collocato all'interno del Polo 
Petrolchimico, classificato dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di 
Ferrara come Area Esclusiuamente lndustriale, soggetta pertanto ai seguenti 
limiti di immissione ed emissione (Tabella 4.5a): 

Valori Limite di Emissione"! ed lmmissione'"! (Leq in dB(A» 

Classi di destinazione d'uso Tempi di riferimento 
Diurno Notturno 

(06:00-22:00) (22:00-6:00) 

Emissione 
VI - Aree csclusivamente indusrriali 65 6S 

Imissrone 

VI - Arec csclusivamente industnal i 70 70 

• Vn/ore mnSSJlrIO di runrore cite puo essa e cmesso dII una sorgenic sonora tfissou mobile) misuraio 
in prossimiu:della sorgenie siessa. 
• > RlIIllorc chc pUG essere unntesso dn Imn0 phi sorgenti sonore (fisse 0 inobni) ncil'mnbiente 

abital rooe nell 'amtnenle esierno misuralo tI1 prossmnt« dci riceltori. 

Si specifica, inoltre, che in un raggio di circa 500 m dall' area di ubicazione dei 
futuri impianti non sono presenti ricetto ri sensibili (Figura 4.5a). 

~A 'iH L r Ei<RARA -(ttl \n;~ I :Tr . " ..\ KT 10 C. lD.LG55'.l,lC6 
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Figura 4.5a Localizzazione degli lnteruenti e dei Riceitori Sensibili 
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Allegato 1
 

Ubicazione N uovi Impianti 
(Figura 1) 
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Allegata 2
 

Ubicazione Nuovi Impianti 
(Figura 2) 
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Allegata 3
 

Schema di Processo 
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Allegata 4
 

Prospetto Planimetrico 
Caldaie 
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