














Figura 2.1-1

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.





Figura 2.1-1- Matrice coassiale dei fattori di Impatto delle componenti ambienti e delle azioni. 









Figura 2.5-1 Determinazione e verifica di consistenza dell’area vasta 



Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” 



Tabella 3.2-1

Tabella 3.2-1 Valori limite di riferimento (^) delle concentrazioni in aria ambiente per i composti 
di interesse nel presente studio 



https://www.osmer.fvg.it/clima.php?ln=
Tabella 3.3-1

Tabella 3.3-1 Centraline disponibili nell’area di interesse 

Figura 3.3-1



Tabella

Figura 3.3-1 Centraline di Tarvisio e M.te Lussari. Intensità media mensile del vento 



Tabella 3.3-2 Centraline di Tarvisio e Monte Lussari (Arpa FVG – OSMER). Statistiche 
mensili intensità del vento 

Tabella 3.3-3
Figura 3.3-2



Figura 3.3-2 Centraline di Tarvisio, Monte Lussari e Pontebba (Arpa FVG – OSMER). 

Tabella 3.3-3 Centraline di Tarvisio, Monte Lussari e Pontebba (Arpa FVG – OSMER). 
Statistiche mensili precipitazioni cumulative 



Figura 3.3-3



Tabella

Figura 3.3-3 Centraline di Tarvisio, Monte Lussari e Pontebba (Arpa FVG – OSMER). 
Temperatura media mensile 



Tabella 3.3-4 Centraline di Tarvisio, Monte Lussari e Pontebba (Arpa FVG – OSMER). 
Statistiche mensili temperatura media mensile 

para. 3.7.1



Figura



Figura 3.4-1 Zonizzazione del territorio regionale in base ai criteri del D.Lgs.155/2010 e 
ss.mm.ii. 

Figura

Tabella 3.4-1



Tabella 3.4-1 Valori limite e soglie di valutazione inferiore e superiore per i composti di 
interesse nel presente studio (D.Lgs.155/201 e ss.mm.ii.) 



Tabella 3.4-2 Zona di Montagna. Caratteristiche delle centraline di riferimento 

Polveri PM10

Tabella 3.4-3 Polveri PM10. Valori annuali misurati presso le centraline di riferimento (μg/m3)

Figura 3.4-2



Figura 3.4-2 Polveri PM10. Andamento del valore massimo giornaliero presso le centraline di 
misura e numero dei superamenti del valore limite (periodo 2008-2018)  

Figura 3.4-3



Figura 3.4-3 Polveri PM10. Andamento del valore medio annuo presso le centraline di misura 
(periodo 2008-2018) 

Biossido di Azoto 

Tabella 3.4-4 Biossido di Azoto. Valori annuali misurati presso le centraline di riferimento 
(μg/m3)



Figura 3.4-4

Figura 3.4-4 Biossido di Azoto. Andamento del valore massimo orario presso le centraline di 
misura (periodo 2008-2018) 

Figura 3.4-5



Figura 3.4-5 Biossido di Azoto. Andamento del valore medio annuo presso le centraline di 
misura (periodo 2008-2018) 

Ossidi di Azoto 

Tabella 3.4-5

Tabella 3.4-5 Ossidi di Azoto. Valori annuali misurati presso le centraline di riferimento 
(μg/m3)



Figura 3.4-6

Figura 3.4-6  Ossidi di Azoto. Andamento del valore medio annuo presso le centraline di 
misura (periodo 2008-2018) 

Monossido di Carbonio 



Tabella



Tabella 3.4-6 Polveri PM10, Biossido di Azoto e Monossido di Carbonio. Valori (μg/m3) delle 
concentrazioni in corrispondenza dell’area di Impianto (fonte Report annuali ARPA FVG, 
periodo 2011-2018) 



Tabella 3.4-7 Centralina di Ugovizza. Polveri PM10, Biossido di Azoto e Monossido di 
Carbonio. Valori delle concentrazioni medie pluriennali (μg/m3)



Figura 3.5-1 doc. Terna n DE1541174B965364_(Cor-CTR)
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Tabella 3.5-1
Tabella 3.5-2

Tabella 3.5-1 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Volumi di scavo e di 
riutilizzo in sito 

Tabella 3.5-2 Progetto Terna. Bilancio terre (rif. Allegato 4 al Quadro progettuale-
RC1541174B951148_rel TRS_Rev03) 





Figura 3.5-2 Progetto di adeguamento Impianto di compressione e progetto Terna. 
Sovrapposizione prevista delle attività e loro durata 

Fleet Average Emission Factors/

Allegato 3 al Quadro 
progettuale Allegato B RU1541174B842895_CRP_RTN_MALB e Allegato C 
RU1541174B842895_CRP_SRG_MALB



Tabella 3.5-3

Tabella 3.5-4 

Tabella 3.5-3 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Elenco e caratteristiche dei 
mezzi utilizzati in cantiere 
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Tabella 3.5-5.

Tabella 3.5-5 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Caratteristiche 
dei mezzi di cantiere impiegati (rif. Allegato 3 al Quadro progettuale- RU 1541174B842895) 



Veicoli commerciali

Macchine operatrici 

SCAB (South Coast Air Basin) Fleet Average 
Emissions Factors



Progetto di adeguamento Impianto di compressione 
Veicoli commerciali 

Tabella 3.5-6 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Mezzi commerciali. 
Emissioni totali di Polveri 

Macchine operatrici 
para. 3.5.1.1



Tabella 3.5-7 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Macchine operatrici. 
Fattori di emissione ed emissioni giornaliere di Polveri 



Tabella Tabella 3.5-4
Tabella 3.5-8



Tabella 3.5-8  Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Macchine operatrici. 
Emissioni giornaliere di Polveri per ogni lavorazione 



Tabella 3.5-9 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Gas esausti. Emissioni 
giornaliere di Polveri per lo scenario analizzato 

Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito Veicoli commerciali

para.3.5.1.1

Tabella 3.5-10 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Mezzi 
commerciali. Emissioni totali di Polveri 



Macchine operatrici 
para.3.5.1.1)

Tabella 3.5-11 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Macchine 
operatrici. Fattori di emissione ed emissioni giornaliere di Polveri per ogni mezzo 

Tabella 3.5-11
Tabella 3.5-5 Tabella 3.5-12



Tabella 3.5-12 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Macchine 
operatrici. Emissioni giornaliere totali di Polveri  

Tabella 3.5-13 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Gas esausti. 
Emissioni giornaliere di Polveri per lo scenario analizzato 



M

U

kE

0,003215 Kg di 
polveri per tonnellata di materiale rimosso. 

Progetto di adeguamento Impianto di compressione 

Tabella 3.5-14

Tabella 3.5-14 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Sollevamento giornaliero 
di polveri per movimentazione del terreno 

Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito  



Tabella .



Tabella 3.5-15 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Sollevamento 
giornaliero di polveri per movimentazione del terreno 



Ei (kg/ora) = EFi x a x movh 

i
EFi (kg/m2)
a (m2)
movh

para.3.10 

ba WskE

veicoli commerciali



para.3.5.1.2
Tabella 3.5-16

Tabella 3.5-16 Movimento dei mezzi. Polveri PM10 sollevate dalle ruote dei mezzi durante lo 
scenario emissivo considerato 

Tabella 3.5-17 Emissioni totali di polveri PM10



Veicoli commerciali
para.3.5.1.1

para.3.5.1.1

Macchine operatrici
para.3.5.1.1

SCAB (South Coast Air Basin) Fleet Average 
Emissions Factors

Progetto di adeguamento Impianto di compressione 
Veicoli commerciali

para. 3.5.1.2

Tabella 3.5-18 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Mezzi commerciali. 
Emissioni totali di Ossidi di Azoto 

Macchine operatrici



para.3.5.1.1

Tabella 3.5-19 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Macchine operatrici. 
Fattori di emissione ed emissioni giornaliere di Ossidi di Azoto 

Tabella 3.5-19
Tabella 3.5-20



Tabella 3.5-20 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Macchine operatrici. 
Emissioni giornaliere di Ossidi di Azoto per ogni lavorazione 

Tabella 3.5-21 Progetto di adeguamento Impianto di compressione. Gas esausti. Emissioni 
giornaliere di Ossidi di Azoto per lo scenario analizzato 



Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito  
Veicoli commerciali

Tabella 3.5-22 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Mezzi 
commerciali. Emissioni totali di Ossidi di Azoto 

Macchine operatrici 



Tabella 3.5-23 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Macchine 
operatrici. Fattori di emissione ed emissioni giornaliere di Ossidi di Azoto per ogni mezzo 



Tabella 3.5-24 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Macchine 
operatrici. Emissioni giornaliere toitali di Ossidi di Azoto 

Tabella 3.5-25 Progetto Terna SE RTN 132 kV, Fase 2-Sistemazione del sito. Gas esausti. 
Emissioni giornaliere di Ossidi di Azoto per lo scenario analizzato 

Tabella 3.5-26

Tabella 3.5-26 Ossidi di Azoto. Emissioni totali 



Tabella 3.6-1



Tabella 3.6-1 Caratteristiche dei turbocompressori installati nell’Impianto di Malborghetto 

Tabella 3.6-2 

Tabella 3.6-2 Caratteristiche delle caldaie installate nell’Impianto di Malborghetto



Tabella 3.6-3

Tabella 3.6-3 Caratteristiche del gruppo elettrogeno 

Tabella 3.6-2

Emissioni Convogliate 



Tabella 3.6-4

Tabella 3.6-4 Stato attuale. Caratteristiche delle sorgenti di emissione convogliate. 

(*) Ore totali max di esercizio pari a 17500 cad., e comunque non oltre il 31/12/2023  
(**) Le caldaie, di potenzialità termica inferiore a 3 MW non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del’art.272 c1  
parte V del Dlgs.152/06, ma sono riportate per completezza 



Tabella 3.6-5

Tabella 3.6-5 Emissioni convogliate al 2018 e alla Capacità produttiva 

Emissioni non convogliate  



Tabella 3.6-6 para. 
2.5.4

Tabella 3.6-6 Emissioni non convogliate 

Tabella 3.6-7



Tabella 3.6-7 Stato futuro. Caratteristiche delle sorgenti di emissione convogliate 

Tabella 3.6-8

Tabella 3.6-8 Stato futuro. Emissioni convogliate alla Capacità produttiva 

Emissioni non convogliate 





Tabella 3.7-1 
Figura 3.7-1

Tabella 3.7-1 Localizzazione e parametri analizzati per la caratterizzazione meteorologica 
dell’area in esame 



Figura 3.7-1 Localizzazione delle centraline meteorologiche superficiali (in bianco) e dei 
profili (in celeste) dell’area in esame 

Figura 3.7-2 Figura 3.7-3 Figura 3.7-4
Tabella 3.7-2, Tabella 3.7-3, Tabella 3.7-4. 

Centralina di Monte Lussari (Figura 3.7-2, Tabella 3.7-2



Centralina di Malga Acomizza (Figura 3.7-3, Tabella 3.7-3)

Centralina di Sella Sompdogna (Figura 3.7-4, Tabella 3.7-4)



Figura 3.7-2  Distribuzione di intensità e provenienza del vento Monte Lussari 



Figura 3.7-3 Distribuzione di intensità e provenienza del vento Malga Acomizza 



Figura 3.7-4 Distribuzione di intensità e provenienza del vento Sella Sompdogna 



Tabella 3.7-2  Distribuzione di intensità e provenienza del vento Monte Lussari 

Tabella 3.7-3 Distribuzione di intensità e provenienza del vento Malga Acomizza 



Tabella 3.7-4 Distribuzione di intensità e provenienza del vento Sella Sompdogna 

Figura 3.7-5
Figura 3.7-6



Figura 3.7-5 Giorni tipici stagionali di temperatura 



Figura 3.7-6  Giorni tipici stagionali di umidità relativa 

Figura 3.7-7



Figura 3.7-7 Rose dei venti dei livelli più superficiali dei profili dei vento 

Figura 3.7-8



Figura 3.7-8 Esempi di profilo di temperatura e vento: UP13 



U.S. EPA, 2006- “The CALPUFF Modelling 
System”, (http://www.src.com/calpuff/calpuff1.htm)

para.
3.7.1.1 3.7.1.2

para. 3.7.1.3

Figura 
3.7-9



Figura 3.7-9 Dominio di simulazione del modello CALMET e CALPUFF. 

Figura 3.7-9

Tabella 3.7-5



Tabella 3.7-5 Anagrafica dei punti ricettore 

para. 3.7.1

para.3.5

Tabella 3.7-6

Tabella 3.7-6 Emissioni areali totali ed unitarie 



Figura 3.8-1

para.3.4.2 ( Tabella 3.4-7 )
para. 3.5.2 

para.3.2

Tabella 3.8-1

Tabella 3.8-1 Valori stimati del rapporto NO2/NOx in funzione della distanza da punto di 
emissione

xNO
NO

Tabella 3.8-1



para. 3.5.2) 
Tabella 3.8-1

Biossido di Azoto 

Ossidi di Azoto 

Polveri PM10

Figura 3.8-1,

Figura 3.8-1



Figura 3.8-1

Tabella 3.8-1

Valore medio annuo 

Tabella 3.7-5

99,8-esimo percentile dei valori orari 



Figura 3.8-1 valore medio annuo

Tabella 3.8-2 ZSC IT3320005 “Valloni di io Bianco e di Malborghetto”. Concentrazioni medie 
delle ricadute al suolo per gli Ossidi di Azoto (NOx, NO2 ed NO) 



non 
sono prevedibili criticità sulla vegetazione legate al cantiere

Figura 3.8-1

Valore medio annuo 

Tabella 3.7-5

90,4-esimo percentile dei valori medi giornalieri 



)

non sono prevedibili criticità per la salute umana legate alle attività di cantiere

non sono prevedibili criticità legate alle attività di cantiere riferite all’area ZSC IT 3320005 
“Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto”
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Tabella 3.9-1, 

Tabella 3.9-1 Emissioni convogliate. Stima delle emissioni in atmosfera nella configurazione 
di esercizio attuale e futura 

Totale 329 437 220 293 

Tabella 3.9-1



Tabella 3.9-1 

para. 3.4.2
Tabella 3.4-6

Figura 3.4-2
Figura 3.4-6

Tabella 3.9-1



para. 3.8

wet suppression



Figura 3.10-1 

Figura 3.10-1 Andamento dell’efficienza di abbattimento delle emissioni in funzione del 
contenuto di umidità del suolo 



Seinfeld J.H., 1986

Vilà/Guerau de Arellano J., Talmon A.M., Builtjes P.J.H., 1990, / 

Countess Environmental, 2006



Braided
Figura 4.2-1



Figura 4.2-1 Andamento a canali intrecciati tipo Braided del f. Fella all’altezza dell’impianto 
Snam Rete Gas.



Figura 4.2-2



Figura 4.2-2 Stralcio della Carta della pericolosità idraulica - perimetrazione e classi di 
pericolosità idraulica: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico; Autorità di Bacino dei Fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta 



Figura 4.2-3 Terrazzo di erosione fluviale lungo il F. Fella a monte del ponte stradale 



Figura 4.2-4 Terrazzo di erosione fluviale lungo il F. Fella a valle del ponte stradale 

Figura 4.2-5 Opere di regimazione fluviale in sponda sinistra a monte del ponte 



Figura 4.2-6 Opere di regimazione fluviale in sponda destra con la deviazione del rio a valle 
del ponte della strada secondaria 

Figura 4.2-7 Rio Malborghetto a monte dell’impianto SRG. Si notino le sistemazioni dell’alveo 
e la briglia selettiva a chiusura dell’area di accumulo del trasporto solido 



Figura 4.2-2







Figura 4.2-8



Figura 4.2-8 Planimetria simulazione 1D di moto stazionario (Tr=100 e 200 anni) 





Tabella 4.2-1Stazioni di monitoraggio 

Figura 
4.2-9

Figura 4.2-9 Stazioni di campionamento 



Figura 4.2-10 Stazione di monte 

Figura 4.2-11 Stazione di Centro 

Figura 4.2-12 Stazione di Valle 



Tabella 4.2-2 Risultati analisi acque  

Tabella 4.2-3 Risultati macrodescrittori 



Tabella 4.2-4 Risultati LIMeco 

Tabella 4.2-5 Analisi chimiche sedimenti 



Tabella 4.2-6 Condizioni idromorfologiche rilevate 

Tabella 4.2-7 Microhabitat minerali % 

Tabella 4.2-8 Microhabitat biotici % 

Tabella 4.2-9 



Sx Dx Sx Dx Sx Dx

Tabella 4.2-10 IFF 



Tabella 4.2-11 Calcolo indice STAR-ICMi per la fauna macrobentonica

Capnia
Isoperla
Leuctra
Nemoura
Perla
Protonemoura
Baetis
Brachycercus
Caenis
Cloeon
Ecdyonurus
Ephemera
Ephemerella
Habrophlebia

Gomphus

Tabella 4.2-12 Abbondanza macroinvertebrati bentonici 



Indice
Numero taxa
Numero taxa
Abbondanza
Indice diversità
Abbondanza

Tabella 4.2-13 Calcolo dello STAR_ICMi 



Achnanthidium  biasolettianum (Grunow) Lange-Bertalot 
Achnanthidium lineare W. Smith 
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 
Amphora inariensis Krammer 
Cocconeis placentula  Ehrenberg 
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr) Grunow 
Craticula buderi (Hustedt) Lange-Bertalot 
Cymbella excisa Kützing 
Cymbella parva (W. Smith) Kirchner 
Diatoma ehrenbergii Kützing 
Diatoma moniliformis Kützing 
Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann 
Encyonema ventricosum (Kützing) Grunow 
Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer 
Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot 
Fragilaria austriaca (Grunow) Lange-Bertalot 
Gomphonema elegantissimum E. Reichardt & Lange-Bertalot 2011 
Gomphonema minutum (Agardh) Agardh 
Gomphonema olivaceum var. calcarea (Cleve) Cleve 
Gomphonema pumilum (Gr) Reichardt  Lange-Bertalot 
Gomphonema tergestinum Fricke 
Nitzschia inconspicua Grunow 

Tabella 4.2-14 ICMi per le diatomee bentoniche 



RQE_IPS

RQE_TI

Tabella 4.2-15 ICMi risultati 



Tabella 4.2-16 IFF 



Tabella 4.2-17 Stato Ecologico



















Tabella 4.4-1

para. 4.2.1







Tabella 4.4-1 Stima degli impatti e mitigazioni 



Carsismo e idrogeologia delle cime del Monte Musi 
(Prealpi Giulie occidental

 Metodi analitici per le acque
La geologia della Valle di Ugovizza

Carsismo e idrogeologia del gruppo del Monte Verzegnis (Prealpi 
Carniche)

Note illustrative della carta geologico 
tematica del territorio provinciale. Provincia di Udine

Precipitazioni meteoriche. 
Geologia delle Prealpi Carniche.

Carta geologica del Friuli Venezia Giulia. Scala 1:150000

Geologia delle Alpi Tolmezzine 
(Carnia)

La geologia della zona tra il T. Chiarzò e  il 
Fella

Carta geologica della zona tra il T. Chiarzò 
e il Fella (Alpi Carniche). Scala 1:20000.

Assetto tettonico dell’area di Paularo (Carnia)

Interpretazione strutturale profonda del settore centrale 
carnico-friulano.

Carta tettonica delle Alpi Meridionali alla scala 1:200 000

Geomorfologia.
Gli scorrimenti del Margine Settentrionale della 

Piattaforma Carbonatica Adriatica.

 Le sismiti nelle Prealpi friulane.

Prospezioni idrogeologiche
Idrogeologia applicata e ambientale

Proposta di classificazione e mappatura della qualità delle acque 
sotterranee

Lavori di ripristino dell’adduttrice principale ed opere relative alla sorgente 
“Arpit”



L’acquedotto di Cividale,

Applied 
Geochemistry

The future of applied tracers in hydrogeology

Note idrogeologiche sulle 
sorgenti del fiume Livenza.

Studi per una carta idrogeologica del Friuli Venezia Giulia

ota preliminare sull’assetto strutturale della Val Raccolana 
(Alpi Giulie)

Environmental isotope data: oxygen 
isotope concentration in precipitation in N-E Italy (Friuli Venezia Giulia)

Environmental isotope data: oxygen 
isotope concentration in precipitation in N-E Italy (Friuli-Venezia Giulia).

Relazione 
illustrativa sul modello idrogeologico delle zone montane e di pianura dei bacini dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento e Livenza. Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta 

"complesso di scogliera" Cretacico del Veneto - Orientale

 La "linea dell'alto Tagliamento" 
fra la Val Cimoliana ed il gruppo del Verzegnis in Carnia.

Ricerche idrogeologiche nella sorgente dell’Arpit
 I bacini del But, del Chiarsò e della Vinadia in Carnia

Guida geologica del Friuli
Bibliografia geologica d'Italia.

Isotopic
composition of precipitation in Northern Italy: Riverse effect of anomalous climatic 
events

Isotopic composition of precipitation in Italy: a first 
overall map

Introduzione alla geochimica
Natural traces in 

recent groundwaters from different Alpine aquifers

Inquinamento di tipo agricolo nelle falde acquifere della provincia di Udine



Austrian network of isotopes in  
precipitation (ANIP) and the good status in Alpine Karst water

Studio geologico dell’area maggiormente colpita dal 
terremoto friulano del 1976.

Geologia generale e Geomorfologia del Friuli Venezia Giulia

Storia Geologica del Friuli
Qualità delle acque dei piccoli acquedotti montani dellaprovincia di 

Udine ed informazioni idrogeologiche acquisibili sulle loro sorgenti

Stratigrafia del Trias medio nel massiccio del M. Tersadia (Carnia).

Sintesi sull’idrologia del Friuli Venezia Giulia.

 Il fenomeno carsico delle Valli del Natisone (Prealpi Giulie - 
Friuli)

Biostratigrafia e paleogeografia 
dell’area sud-orientale dell’anticlinale M. Mia 

Geologia dei Monti a Nord di Forni di Sotto (Carnia occidentale)

Evoluzione paleogeografica e paleostrutturale dell ePrealpi 
Carniche Settentrionali al passaggio Trias-Giur

La tettonica dei gruppo del M. Canin e la linea Val Resia-Val Coritenza 
(Alpi Giulie occidentali)

Schema geologico delle Alpi Carniche e Giulie occidentali.

Ipotesi sulla paleogeografia delle Alpi Giulie occidentali e suo ruolo 
nello sviluppo del carsismo del Monte Canin.

La geologia dei rilievi ad oriente di Gemona del Friuli

Geologia, flora, fauna e paesaggio del 
Gemonese.

Il bilancio idrologico del F. Ledra e della falda freatica del Campo di 
Osoppo-Gemona

La geologia delle valli del Natisone. 
II fenomeno carsico delle valli del Natisone

Stratigrafia e sedimentologia del flysch maastrichtiano-
paleocenico del Friuli orientale

Nuove osservazioni stratigrafiche sul mesozoico delle valli 
del Natisone (Friuli orientale)



Alpi e Prealpi  Carniche e 
Giulie

Geologia delle Alpi Carniche Centro Orientali

Carta tettonica delle Alpi Meridionali alla scala 1:200 000,

Carta geologica delle Alpi Carniche. 2 fogli in scala 1:25 000,

I.F.F. Indice di Funzionalità Fluviale

L’Indice Diatomico di eutrofizzazione/polluzione (EPI-D) nel monitoraggio 
delle acque correnti

Metodi Biologici Acque Superficiali
I.F.F. Indice di Funzionalità Fluviale, Nuova versione del metodo revisionata

Qualité de l’eau: Détermination de l’indice biologique macrophytique en 
riviére

Metodi analitici per le acque

Water Res
Alghe d’acqua dolce d’Italia Flora analitica delle 

Caroficee.

Hydrobiologia
A simple procedure to harmonize class boundaries of European 

assessment systems. Discussion paper for the intercalibration process

Definizione dello stato ecologico dei fiumi sulla base dei 
macroinvertebrati bentonici per la 2000/60/CE(WFD): il sistema di classificazione 
MacrOper.

Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica 
fluviale ai sensi del DM 260/2010

Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne 
italiane

Manuale per il riconoscimento dei 
macroinvertebrati delle acque dolci italiane.

Manuale per il riconoscimento dei 
macroinvertebrati delle acque dolci italiane.



Etude des méthodes biologiques quantitatives d’appréciation de la 
qualité des eaux

Annotated Checklist of the Italian Vascular 
Flora

Flora dei muschi d’Italia

Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi 
idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, 
comma 3, del medesimo decreto legislativo

Atlante delle Diatomee bentoniche dei corsi d’acqua italiani

Norme in materia ambientale. Gazzetta
Ufficiale

 Framework for Community Action in the Field of Water Policy. 

Guida al riconoscimento e all’ecologia delle principali 
Diatomee fluviali dell’Italia nord occidentale

Indice Biotico Esteso (I.B.E.). I macroinvertebrati nel controllo della 
qualità degli ambienti di acque corrente

Diatomeen im Süßwasserbenthos von 
Mitteleuropa

Macroinvertebrati acquatici e Direttiva 2000/60/Ec (WFD)

Classificazione dei fiumi sulla base dei macroinvertebrati acquatici

Metodi biologici per le acque superficiali interne ISPRA

Metodo per la valutazione dello stato ecologico delle acque 
correnti: comunità diatomiche

Linee guida per il biomonitoraggio 
di corsi d’acqua in ambiente alpino

Metodo per la valutazione e la classificazione dei 



corsi d’acqua utilizzando la comunità delle Macrofite acquatiche

Guida alle macrofite acquatiche del Friuli Venezia Giulia I - Piante 
vascolari

Freshwater Biology
Flora d’Italia

Hydrobiologia
Guide méthodologique pour la mise en oeuvre de l’Indice 

Biologique Diatomées

Handbooks for field identification

Indikationslisten für 
Aufwuchsalgen in Österreichischen Fliessgewässern, Teil 2: Trophieindikation und 
autökologische Anmerkungen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaf

Invertebres d'eau 
douce. Systematique, biologie, ecologie



Figura 5.2-4

Figura 5.2-1, Figura 5.2-2 Figura 5.2-3



Figura 5.2-1 Corografia su base ortofoto Google Maps 2019 



Figura 5.2-2 Immagine satellitare dell’impianto SRG di Malborghetto 



Figura 5.2-3 Corografia su CTR 1:5000 



Figura 5.2-4 Stralcio della mappa catastale: Foglio 9 del Comune di Malborghetto-Valbruna 
(non in scala) 





Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Figura 5.2-5



Figura 5.2-5 Stralcio della Carta della Pericolosità Geologica: Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico; Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta 



Figura 5.2-6

Figura 5.2-6 L'area di lavoro è esterna alla pericolosità geologica (da frane) e dal vincolo 
idrogeologico



Dolomia media





Figura 5.2-7 Stralcio della Carta Geologica del Friuli Venezia Giulia a scala 1:150.000: 
regione Friuli Venezia Giulia – Università degli studi di Trieste – Università degli studi di 
Udine



ag

Zonazione sismogenetica ZS9

Figura 
5.2-8

Tabella 5.2-1



Figura 5.2-8 Zonazione sismogenetica del territorio italiano ZS-9 INGV 

Figura 5.2-10



Tabella 5.2-1 Storia sismica del comune di Malborghetto – Valbruna. Elenco dei risentimenti 
dei principali terremoti che hanno interessato l’area. DBMI15 dell’INGV.  

Figura 5.2-9 Rappresentazione grafica della intensità macrosismica risentita nel comune e 
riportata in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..



Figura 5.2-10 Distribuzione degli epicentri dei principali terremoti verificatesi dell’anno 1000 
al 2017 per l’Italia Nord-orientale: Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI); Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 



Figura 5.2-11 Sorgenti sismogenetiche: Database Individual Sismogenic Sources DISS 
v.3.2.1; Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 



Figura 5.2-12 Principali caratteristiche del Composite Seismogenic Sources ITCS102: 
Database Individual Seismogenic Sources DISS v.3.2.1; Istituto Nazione di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV). 

Figura 5.2-11



Figura 5.2-12



Figura 5.2-5

: Figura 5.2-13

L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti 
alla data di adozione del Piano è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni 
comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve 
essere conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati 
secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica 
natura o tipologia di pericolo individuata

la
realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento 



stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili 
con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di 
sicurezza

Figura 5.2-13: Stralcio della Carta della pericolosità idraulica - perimetrazione e classi 
di pericolosità idraulica: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico; Autorità di Bacino 
dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta 

















Faggeta montana dei suoli mesici 





Faggete montane della serie silicatica  



Piceo-faggeto dei suoli mesici montano, var. bassomontana 



Pecceta azonale su alluvioni 





PN - Bosco di pino nero (Pinus nigra) - Fraxino orni - Pinetum nigrae 
Ostrya carpinifolia

Brachypodium caespitosum Helleborus niger Calamagrostis var

(Foto 6.2-1 Pinus nigra,
Chamaecytisus purpureus

Corylus avellana
Ostrya carpinifolia Acer pseudoplatanus

Senecio inaequidens



Foto 6.2-1 Le falde detritiche sono colonizzate dal pino nero

FS - Bosco di faggio (Fagus sylvatica) - Faggete del Cephalanthero-Fagion 



Foto 6.2-2 Linea 132 kV Chiusaforte - Tarvisio esistente sopra micro cantiere per il nuovo 
sostegno n. 3/1. 





Foto 6.2-3 Area micro cantiere nuovo sostegno n. 2/1 e tipologia vegetazione.  



PS - Bosco di pino silvestre (Pinus sylvestris), con faggio (Fagus sylvatica) e abete rosso 
(Picea abies) 

Foto 6.2-4
Ostrya 

carpinifolia



Ostrya Sorbus aria 

Foto 6.2-4 Bosco misto sul versante destro della valle

Salix 
appendiculata

AR - Bosco di sostituzione, con prevalenza di abete rosso (Picea abies), con radure 
Foto 6.2-5

Lamium orvala Acer
pseudoplatanus Pinus sylvestris



Foto 6.2-5 Vegetazione boschiva di sostituzione, con conifere e latifoglie



Foto 6.2-6 Area micro cantiere nuovo sostegno n. 1/1 e tipologia vegetazione di margine 
della formazione boscata, con il cantiere che si svilupperà in un piazzale inghiaiato.  





Picea
Fagus Corylus avellana Fraxinus excelsior

Populus tremula
Picea

LAT - Formazione di sostituzione su prati abbandonati, con latifoglie 

Tilia cordata

(Foto 6.2-7).

Foto 6.2-7Zona di raccordo tra i boschi di versante e le formazioni alluvionali di fondovalle

RIM - Rimboschimenti e piantagioni arboree 
Foto 6.2-8

Salix purpurea



Eupatorium cannabinum
Salix purpurea

Gentiana cruciata

Datura stramonium

Foto 6.2-8 Scarpata rinverdita a salici

Pinus nigra

Foto 6.2-9 Picea



Foto 6.2-9 Impianto di abete rosso

Petasites paradoxus Eupatorium cannabinum
Berberis vulgaris

Rubus caesius
Colchicum autumnale Astrantia major Centaurea scabiosa Peucedanum oreoselinum
Aquilegia atrata pratensis

Juglans regia
Corylus avellana

Salvia glutinosa Campanula trachelium

Picea abies

CA – Corileto - Populo tremulae-Coryletum avellanae 

Buddleja davidii



AI - Vegetazione ripariale - Alno incanae - Pinetum sylvestris 
Foto 6.2-10

Rubus
caesius Cornus sanguinea Salix purpurea

Salix eleagnos Juglans regia
Bromus inermis Robinia pseudacacia Eupatorium cannabinum Urtica

dioica Valeriana officinalis

Foto 6.2-10 Fascia di pineta con ontano lungo l’argine del fiume

Phalaris arundinacea Alnus incana Salix eleagnos
Betula alba

Rubus caesius Eupatorium cannabinum
Cornus sanguinea

Achnatherum calamagrostis Epilobium
dodonaei

Fraxinus excelsior
Hieracium piloselloides Epilobium

dodonaei Agrostis stolonifera Picea



Petasites paradoxus Pinus
sylvestris Alnus incana Salix sp

(Foto 6.2-11
Avenula pubescens

Colchicum autumnale
Erigeron annuus vulgare

Foto 6.2-11 Prato da fieno

Cichorium intybus

Foto 6.2-12



Foto 6.2-12 Prato da fieno

Lolium perenne
Colchcium autumnale

Colchicum

Agrostis stolonifera Ononis spinosa Centaurea



scabiosa Astrantia major Colchicum

Rubus caesius Bromus

Lilium bulbiferum Thalictrum lucidum Succisa pratensis

Mentha Rubus
discolores Thymus pulegioides Brachypodium caespitosum

Calamagrostis epigejos Galega officinalis
Eupatorium cannabinum

Petasites paradoxus

Juglans regia
Discolores

Salix purpurea

Achillea millefolium Euphorbia cyparissias
Gentiana cruciata

Salix purpurea
Brachypodium Agrostis stolonifera

Daucus carota Centaurea
nigrescens

Ononis
spinosa Medicago falcata Vicia cracca Hypericum perforatum Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus

Alnus incana Salix purpurea

Solidago
Solidago gigantea Agrostis stolonifera

Salix purpurea



Solidago
canadensis Solidago gigantea Erigeron annuus Reseda lutea Echium vulgare Cichorium
intybus

Solidago canadensis Solidago gigantea Erigeron annuus Reseda lutea Echium vulgare
Cichorium intybus

Solidago gigantea
S canadensis

Foto 6.2-13 Zona incolta a vegetazione infestante e ruderale confinante con l’area di 
progetto stazioni SRG e Terna

Solidago gigantea

Foto 6.2-14 Salix eleagnos . purpurea S
daphnoides



Foto 6.2-14 Fascia di vegetazione riparia a salici interposta tra l’area di Impianto e il Fiume 
Fella

Salix

Foto 6.2-15, Foto 6.2-16
Salix eleagnos S. purpurea S. daphnoides

Epilobium dodonaei Populus nigra
Alnus incana Pinus sylvestris

Picea abies



Foto 6.2-15 Fiume Fella: greto e vegetazione riparia

Foto 6.2-16 Fiume Fella: greto e vegetazione ripariale



Salix
purpurea Agrostis stolonifera

Hieracium piloselloides
Calamagrostis pseudophragmites Epilobium dodonaei

Buddleja davidii Senecio inaequidens Cichorium intybus

Conyza canadensis Cirsium vulgare Picris hieracioides Eupatorium
cannabinum Senecio inaequidens Solidago gigantea

Foto 6.2-17
Salix daphnoides

Foto 6.2-17 Piazzale di riporto quasi privo di vegetazione, area di progetto stazioni SRG e 
Terna



Mentha spicata Verbascum sp
Erigeron sexangulare Petrorhagia
saxifraga Linaria vulgaris Eragrostis minor

Foto 6.2-18

Foto 6.2-18 Area dell’Impianto con vegetazione ornamentale 



Figura 6.2-1 Stralcio carta della vegetazione 





Salmo trutta marmoratus
Salmo trutta  trutta

Thymallus thymallus

Cottus gobio

Salamandra salamandra
Triturus alpestris

Triturus carnifex
Triturus vulgaris vulgaris

Bombina variegata

Bufo bufo

Hyla arborea

Rana temporaria

vulgaris

Anguis fragilis

(Archaeolacerta horvathi) 
Lacerta bilineata

Podarcis muralis

Coronella austriaca
Natrix natrix



Natrix tassellata

Anas platyrhynchos

Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Accipiter nisus

Palco peregrinus
Falco tinnunculus

Charadrius dubius
Actitis hypoleucos

Columba palumbus
Streptopelia decaocto

Cuculus canorus

Bubo bubo
Strix aluco

Asio otus

Caprimulgus europaeus

Upupa epops

Jynx torquilla
Picus viridis

Dryocopus martius
Picoides major



Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica

Delichon urbica

Anthus trivialis
Motacilla alba

Motacilla cinerea

Cinclus cinclus

Troglodytes troglodytes

Prunella modularis

Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus

Turdus merula
Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla

Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus

Regulus regulus

Muscicapa striata

Aegithalos caudatus

Parus ater
Parus caeruleus

Parus cristatus
Parus major
Parus palustris

Sitta europaea

Tichodroma muraria

Certhia brachydactyla

Garrulus glandarius
Pica pica

Corvus corax
Corvus corone



Sturnus vulgaris

Passer domesticus Italiae
Passer montanus

Fringilla coelebs
Serinus serinus

Carduelis cannabina
Carduelis carduelis

Carduelis chloris
Pyrrhula pyrrhula

Coccothraustes coccothraustes

Emberiza cia

Erinaceus concolor

Sorex alpinus
Sorex araneus

Sorex minutus
Neomys anomalus

Neomys fodiens

Talpa europaea

Lepus europaeus



Sciurus vulgaris

Myoxus glis

Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus

Rattus norvegicus
Mus domesticus

Vulpes vulpes

Meles meles
Mustela nivalis
Mustela putorius

Martes foina

Linx linx
Felis silvestris

Cervus elaphus
Capreolus capreolus

Rupicapra rupicapra









-
-
-
-





-

-



Campanula zoysii
Dicranum viride
Buxbaumia viridis

Tetrao 



urogallus T. tetrix

Dryocopus martius
Picus canus Picoides tridactylus Aegolius funereus Glaucidium
passerinum

Lynx lynx Ursus arctos

Austropotamobius pallipes
Bombina variegata)

Lynx lynx
Ursus arctos

Pernis apivorus
Gyps fulvus

Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos

Falco peregrinus
Bonasa bonasia

Lagopus mutus
Tetrao tetrix

Tetrao urogallus
Bubo bubo

Glaucidium passerinum
Aegolius funereus

Picus canus
Dryocopus martius

Picoydes tridactylus
Lanius collurio

Pinus nigra

Amelanchier ovalis Fraxinus ornus Berberis
vulgaris Erica carnea



Polygala Chamebuxus Calamagrostis varia
Brachypodium rupestre Chamaecytisus purpureus
Helleborus niger Pteridium aquilinum

Dryocopus martius



-
-

-
-
-
-
-



Foto 6.3-1 Area micro cantiere nuovo sostegno n. 1/1 praticamente priva di vegetazione 



-

-

-



Impatti dei nuovi elettrodotti in entra - esce alla linea 132 kV Chiusaforte - Tarvisio 
(microcantieri): 

Tabella 6.3-1 Superficie aree micro cantiere delle nuove linee a 132 kV sovrapposte a bosco. 

Impatti dovuti all’apertura di nuove piste  



Stima della necessità di taglio piante  

Tabella 6.3-2 Piedilista per area micro cantiere nuovo sostegno n. 2/1. 





Campanula zoysii Dicranum viride
Buxbaumia viridis





Tabella 6.3-3 Distanza di sicurezza dei conduttori delle linee elettriche dalla vegetazione. 

-



-

Impatti dei nuovi elettrodotti in entra - esce alla linea 132 kV Chiusaforte - Tarvisio (fase 
esercizio e manutenzione)  





-
-
-

-
-

-
-

-

Figura 6.4-1



Figura 6.4-1 Stralcio della Planimetria di progetto con occupazione delle aree temporanee di 
lavoro (Rif. DIS. LB-3B-81000) 



Foto 6.4-1 Panoramica del Fiume Fella. A destra si trova l’area di cantiere con la 
vegetazione igrofila da ripristinare al termine dei lavori. 

Salix alba Populus 
tremula Pinus 
sylvestris Alnus incana

Picea abies

Salix eleagnos

Salix eleagnos, Salix purpure

Salix alba 

Populus tremula 

Alnus incana 



Salix eleagnos 

Salix purpurea 

Salix daphnoides 

Salix nigricans 

Salix triandra 

Pinus sylvestris 

Picea abies

-

-



-



An updated 
checklist of the vascular flora native to Italy

La vegetazione d'Italia, Carta della vegetazione, scala 1:500 000

An annotated checklist of the 
Italian vascular flora

Liste rosse regionali delle piante d’Italia

An
updated checklist of the vascular flora alien to Italy

La Flora

Flora d’Italia, 1-3.

Ecologia del paesaggio

I boschi d’Italia

Elementi di fitosociologia

La vegetazione forestale e la selvicoltura nella 
regione Friuli Venezia Giulia



raccolta delle norme nazionali e internazionali per la 
conservazione della fauna selvatica e degli habitat

Flora
Europaea

Vertebrata Checklist delle specie della 
fauna italiana

Lista Rossa dei Vertebrati italiani. WWF Italia. Settore 
Diversità Biologica. Serie Ecosistema Italia. DB6.

 Pesci d’acqua dolce

Materiali per una teriofauna 
dell’Italia nord - orientale (Mammalia, Friuli-Venezia Giulia)

Atlante corologico degli Anfibi 
e dei Rettili del Friuli-Venezia Giulia

Atlante degli uccelli nidificanti in Italia

The Atlas of 
European Mammals

La lince nel Tarvisiano (Alpi sud-orientali)

Banca dati della distribuzione geografica di 22 specie di 
Mammiferi in Italia

Micromammiferi della Foresta di Tarvisio. I Parte.  Vertebrati 
della Foresta di Tarvisio. I Saggio Faunistico.

Micromammiferi della Foresta di Tarvisio. II Parte.  Vertebrati 
della Foresta di Tarvisio. I Saggio Faunistico.

Atlante provvisorio degli Anfibi e dei Rettili italiani



Mammiferi d’Italia

Anfibi e Rettili della Foresta di Tarvisio. Osservazioni preliminari sul 
popolamento erpetologico di alcuni habitat forestali e montani .  Vertebrati della 
Foresta di Tarvisio. I Saggio Faunistico.

Carta ittica del Friuli-Venezia Giulia



Allegato 
7.1

Allegato 7.2





Fig. 7.3-1 – Mappa isofonica diurna delle emissioni prodotte dalle attività di costruzione e 
dalle unità esistenti, alla quota di 4 m dal piano campagna 



Fig. 7.3-2 – Mappa isofonica diurna e notturna delle emissioni prodotte dall’esercizio 
dell’impianto dopo l’adeguamento, alla quota di 4 m dal piano campagna 



Allegato 7.1



Allegato 8.1

Allegato 8.1 – Calcolo dei campi elettromagnetici



Tabella 8.1-1 Elenco elaborati Allegato 8.1 – calcolo dei campi elettromagnetici 

 











Figura 9.2-1 Contesto paesaggistico di riferimento 

Figura 9.2-2 Vista degli edifici dell’impianto di compressione gas, dalla S.S. 13 – Pontebba 



Figura 9.2-3 Panoramica di un’area prossima all’impianto, vista da Sud-Ovest 

Figura 9.2-4 Vista dal versante Nord: panoramica del fondovalle e dell’area d’impianto 



Figura 9.2-5 Vista dal versante Nord: panoramica del fondovalle e dell’area di impianto 

Figura 9.2-6 Vista dall’impianto di compressione gas verso Sud: panoramica del Fiume Fella 
del greto e della cortina arborea 



Figura 9.2-7 Vista dell’area in cui sorgerà la sottostazione elettrica, ripresa da strada 

Figura 9.2-8 Vista dell’area in cui sorgerà il cantiere temporaneo, ripresa da strada posta a 
Ovest e che fiancheggia il Rio Bianco prima che questo confluisca nel Fiume Fella. 



Figura 9.2-9 Vista del fondovalle verso l’abitato di Malborghetto, ripresa da S.S. n. 13 
Tarvisio–Pontebba 



Figura 9.2-10 Estratto cartografico non in scala - ortofoto anno 1988 

Figura 9.2-11 Estratto cartografico non in scala - ortofoto anno 2000 



Figura 9.2-12 Estratto cartografico non in scala - ortofoto anno 2006 

Figura 9.2-13 Estratto cartografico non in scala - ortofoto anno 2012 



Figura 9.2-14 Estratto cartografico non in scala – immagine satellitare anno 2016 

Figura 9.2-15 Estratto cartografico non in scala – immagine satellitare anno 2016 



Paesaggi di pianura e medio versante con colture agrarie 



Paesaggi di versanti boscati 

Corpi idrici con vegetazione ripariale e greti 

Aree urbanizzate (Edificato produttivo, residenziale e infrastrutturale) 



Figura 9.2-16 Estratto della carta delle unità di paesaggio 00-BL-F-94739 



Figura 9.2-17 Vista dell’area di intervento dal viadotto dell’Autostrada A23 e delle unità di 
paesaggio dei versanti boscati, del fondovalle e medio versante ed aree urbanizzate 

Figura 9.2-18 Vista dell’impianto dal ponte sul Fiume Fella, unità di paesaggio corpi idrici, 
aree urbanizzate e di versante 





Allegato 9.1 – 
“Schede monografiche di valutazione



Tabella 9.3-1 Componente e chiave di lettura della valutazione paesaggistica 



Tabella 9.3-2 Valutazione paesaggistica alla scala territoriale di area vasta 















Allegato 9.2



Allegato 9.1

Allegato 9.1

Esempio di tabella che descrive lo stato di conservazione del Punto di Vista (PV)



Esempio di tabella che descrive analiticamente il Punto di Vista (PV) 



Allegato 9.1



Tabella 9.5-1

Tabella 9.5-1 Elenco delle interferenze potenziali e impatti sul paesaggio  





Tabella 9.5-2 Elenco e descrizione degli impatti complessivi delle opere previste a 
progetto.





Tabella 9.5-3  Descrizione sintetica degli impatti e grado di incidenza. 



Figura 9.6-1 Vista delle sottostazioni elettriche dal ponte sul Fiume Fella 



Figura 9.6-2 Vista delle sottostazioni elettriche dalla S.S. 13 Tarvisio – Pontebba 

Figura 9.6-3 Vista del nuovo elettrodotto dalla piazzola di sosta dell’Autostrada A23 



Figura 9.6-4 Vista dell’Impianto dalponte sul fiume Fella 

Figura 9.6-5 Vista dell’impianto compressione Gas dalla sponda in sinistra idrografica del 
Fiume Fella 



Figura 9.6-6 Vista dell’impianto compressione Gas dalla piazzola Autostradale A23
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