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NOTA ALLO STUDIO DI INCIDENZA 

AMBIENTALE 
Il presente elaborato costituisce  lo Studio di Incidenza Ambientale 

(di  seguito  SIncA)  degli  interventi  di  completamento  della  vasca  di 

colmata, dragaggio e sistema di refluimento del Porto di Taranto.  

 

 
Figura 1 Localizzazione aree interventi 

 

Il progetto definitivo inerente gli  Interventi per il dragaggio di 2,3 

Mm³ di  sedimenti  in area molo polisettoriale per  la  realizzazione di un 

primo  lotto  della  cassa  di  co

sporgente  del  porto  di  Taranto   ha  ottenuto  parere  positivo  di 

compatibilità ambientale con prescrizione con Decreto DM n. 80 del 20 
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febbraio 2014 de te e della Tutela del Territorio e 

del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica  MiTE) di concerto 

con  il  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo  (ora 

Ministero della Cultura   MiC). 

Poiché la realizzazione dei lavori è proseguita a valle della scadenza 

dei termini di validità del suddetto Decreto ed all ttualità non risultano 

ultimati,  il MiTE ha assegnato  AdSP (Nota acquisita con prot. 9535 

del 17/09/2021) un  termine di 60 gg per  la presentazione di una nuova 

istanza  di  VI considerazione  gli  impatti  legati  ai 

lavori effettuati successivamente alla scadenza del  termine previsto dal 

DECVIA  sino  alla  presentazione  della  medesima,  onde  integrare  il 

nuovo  procedimento  di  VIA  con  la  valutazione  ex  post  dei  potenziali 

impatti verificati nel periodo ricompreso tra la scadenza del termine del 

DECVIA e la formulazione della nuova istanza  

Stante  la  superiore  richiesta,  nel  SIA  e  nel  presente  SIncA  si  è 

ritenuto  utile,  per  maggiore  semplicità  e  rapidità  di  lettura,  di  seguire 

l impostazione  degli  elaborati  oggetto  di  approvazione  con  il  suddetto 

DECVIA, al fine di poter con maggiore efficacia valutare e confrontare 

le condizioni delle componenti ambientali ai tempi dell emanazione del 

decreto di compatibilità con la situazione attuale. 

Per  tale  motivo  si  è  proceduto  nell ambito  del  presente  Studio  ad 

individuare e ad analizzare gli eventuali aggiornamenti e modifiche, allo 

SIncA, rispetto a quanto approvato con il DECVIA del 2014. 

 

Di seguito le suddette modifiche. 
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I   interesse,  sia  per 

ecifica di intervento, è emerso 

come  le  differenze  riscontrate  non  siano  significative  e  che  gli  impatti 

ambientali derivanti dalle attività di progetto non siano diversi da quelli 

analizzati  e  valutati  precedentemente.  Per  tale  motivo  si  possono 

ragionevolmente  ritenere  invariate  le  conclusioni  riportate  nello  Studio 

di  Incidenza  Ambientale  del  2014  ed  approvate  con  il  DECVIA  del 

2014, le quali affermano che non sono stati rilevati impatti significativi 

  ZPS,  IBA 

indagati  o  sulle  specie  prioritarie  inserite  in  Direttiva  Habitat 

92/43/CEE  o  nelle  specie  della  direttiva  Uccelli  79/409/CEE  presenti 

 

Rispetto  al  precedente  Progetto  di  cui  al  DM  80/2014,  esistono 

alcune  variazioni,  quali  ad  esempio  la  sostituzione  della  draga 

stazionaria  (Cutter  Section Dredger,  CSD)  con un  impianto di  cantiere 

alternativo,  compatibile  con  le  emerse  necessità  operative  dei  moli 

inte per il 

controllo della torbidità in alternativa alle tecnologie di contenimento dei 

sedimenti individuate in precedenza.  

Tali  differenze,  come  già  definito  nella  stima  degli  impatti 

ambientali,  non  determinano  particolari  cambiamenti  in  termini  di 

potenzia

Natura 2000 considerati, considerando inoltre le misure di prevenzione 

e  mitigazione  individuate  per  le  diverse  componenti  ambientali 

analizzate.  
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NATURA 2000  STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9130006

SITENAME Pinete dell'Arco Ionico

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio Settore Ecologia Ufficio Parchi
e Riserve Naturali

Address:       Via delle Magnolie 6 - 70026 Modugno Bari

Email:

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

Back to top

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

Representativity Relative
Surface Conservation Global

1210 184.3 B C B B

1510 184.3 A C B A

2230 184.3 B C B B

2240 368.6 A C A A

2250 368.6 A C A A

2270 2211.6 A C A A

92D0 184.3 A C B A

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:



"X" in the column PF to indicate the priority form.
 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:

 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

B A056 Anas clypeata c P DD C A A A

B A052 Anas crecca c P DD C A A A

B A053 Anas
platyrhynchos

c P DD C A A A

B A055 Anas
querquedula

c P DD C A A A

B A029 Ardea
purpurea

c P DD C A A A

B A024 Ardeola
ralloides

r 1 1 p G C B B B

B A221 Asio otus r R DD C B C B

B A224 Caprimulgus
europaeus

r R DD C B B B

R 1224 Caretta
caretta

p P DD D

B A138 Charadrius
alexandrinus

r V DD C B C B

B A081 Circus
aeruginosus

w P DD C A A A

B A082 Circus
cyaneus

c P DD C A A A

B A084 Circus
pygargus

c P DD C A A A

B A208 Columba
palumbus

r R DD C A A A

B A027 Egretta alba c P DD C A A A

B A026 Egretta
garzetta

w P DD C A A A

R 1279 Elaphe
quatuorlineata

p P DD C B C B

R 1220 Emys
orbicularis

p P DD C B A B

B A100 Falco
eleonorae

c P DD C B B B

B A125 Fulica atra w P DD C A A A



B A153 Gallinago
gallinago

w P DD C A A A

B A123 Gallinula
chloropus

p P DD C B C B

B A189 Gelochelidon
nilotica

c P DD C A A A

B A131 Himantopus
himantopus

c P DD C A A A

B A022 Ixobrychus
minutus

r V DD C B C B

B A023 Nycticorax
nycticorax

c P DD C A A A

B A034 Platalea
leucorodia

c P DD C A A A

B A032 Plegadis
falcinellus

c P DD C A A A

B A119 Porzana
porzana

c P DD C A A A

B A118 Rallus
aquaticus

r R DD C B C B

B A191 Sterna
sandvicensis

c P DD C A A A

B A210 Streptopelia
turtur

r R DD C B C B

R 1217 Testudo
hermanni

p P DD C A A A

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

A 1201 Bufo viridis P X

R 1284 Coluber
viridiflavus

P X

R 1283 Coronella
austriaca

P X



I Cyphosoma
euphraticum

P X

I Dorcadion
mediterraneum

P X

I Eutagenia elvirai P X

P
HELIANTHEMUM
SESSILIFLORUM
(DESF.) PERS.

P X

A Hyla intermedia P X

P Ipomoea
sagittata

P X

R Lacerta bilineata P X

R Natrix natrix P X

R 1292 Natrix tessellata P X

R 1250 Podarcis sicula P X

R Vipera aspis P X

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

Other Site Characteristics
Il sito è caratterizzato da esposizione sud e dalla presenza di scarse precipitazioni che si attestano fra i 400 e
i 600 mm annui. Pertanto il clima è spiccatamente caldo-arido e corrisponde alla seconda più estesa area di
minima piovosità della Puglia e dell'intera Italia peninsulare.

4.2 Quality and importance
Sito caratterizzato prevalentemente dalla presenza di pineta su sabbia (habitat prioritario) e da dune a
ginepro (Pistacio - Juniperetum macrocarpae). Sono inclusi nel sito alcuni fiumi jonici come il Lato, il Lenne e

l'habitat delle steppe salate del Lago Salinella (habitat prioritario).



X

Back to top

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Per la riserva naturale Stornara: Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali.

Address: Via delle Magnolie 6 - 70026 Modugno Bari

Email:

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Per la Riserva Stornara: Operazioni di spaleatura, diradamento, eliminazione di
esemplari caduti, sorveglianza antincendio.
Link:

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
Per la Riserva Stornara: Operazioni di spaleatura, diradamento, eliminazione di esemplari caduti,
sorveglianza antincendio.



NATURA 2000  STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9130008

SITENAME Posidonieto Isola di San Pietro  Torre Canneto

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio Settore Ecologia Ufficio Parchi
e Riserve Naturali

Address:       Via delle Magnolie 6 - 70026 Modugno Bari

Email:

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

Back to top

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

Representativity Relative
Surface Conservation Global

1120 2833.2 A C A A

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)



Other Site Characteristics
In questa zona, i macchioni di Posidonia oceanica si presentano rigogliosi con elevata moderata fogliare ed
altezza media variabile intorno ai 70-80 cm. La presenza di residui di prateria nel tratto prospiciente le Isole
Cheradi è probabilmente dovuto alla presenza di postazioni militari che precludono qualsiasi attività nell'area
di mare. Verso Torre Canneto la maggiore rigogliosità e buona salute del posidonieto è probabilmente dovuta
ad una diminuzione della pressione antropica sulla fascia costiera.

4.2 Quality and importance
Lungo il limite inferiore della prateria è presente una biocenosi Coralligena ricca e diversificata dal punto di
vista biologico. Il coralligeno presenta, infatti, una notevole variètà di specie vegetali come alghe incrostanti
Rodoficee (Peyssonnelia, Melobesia) e Cloroficee (Codium bursa, Halimeda tuna) ed animali come Poriferi
(Agelas oroides, Axinella sp.), Briozoi (Schizobrachiella sanguinea), Anellidi (Protula sp., Hydroides sp.),
Echinodermi (Echinaster sepositus) ed infine Tunicati ( Halocynthia papillosa, Didemnum spp.).



NATURA 2000  STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9130004

SITENAME Mar Piccolo



1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio Settore Ecologia Ufficio Parchi
e Riserve Naturali

Address:       Via delle Magnolie 6 - 70026 Modugno Bari

Email:

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

Back to top

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

Representativity Relative
Surface Conservation Global

1150 412.2 B C B B

1210 68.7 B C B B

1510 274.8 B C B B

92D0 68.7 B C B B

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive



92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

B A055 Anas
querquedula

c P DD C A A A

F 1152 Aphanius
fasciatus

p P DD C C A B

B A138 Charadrius
alexandrinus

r V DD C C C B

B A196 Chlidonias
hybridus

c P DD C A A A

B A197 Chlidonias niger c P DD C A A A

B A081 Circus
aeruginosus

c P DD C A A A

B A027 Egretta alba c P DD C A A A

B A026 Egretta garzetta w P DD C A A A

R 1279 Elaphe
quatuorlineata

p P DD C C B C

B A153 Gallinago
gallinago

c P DD C A A A

B A123 Gallinula
chloropus

r R DD C C C B

B A131 Himantopus
himantopus

c P DD C A A A

B A022 Ixobrychus
minutus

c P DD C A A A

B A176 Larus
melanocephalus

c P DD C A A A

B A023 Nycticorax
nycticorax

c P DD C A A A

B A391 Phalacrocorax
carbo sinensis

w P DD C A A A

B A034 Platalea
leucorodia

c P DD C A A A

B A032 Plegadis
falcinellus

c P DD C A A A

B A132 Recurvirostra
avosetta

c P DD C A A A

B A195 Sterna albifrons c P DD C C C B

B A191 Sterna
sandvicensis

c P DD C A A A

B A048 Tadorna
tadorna

r V DD C C B B

B A162 Tringa totanus c P DD C A A A



 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

P Bassia hirsuta P X

A 1201 Bufo viridis P X

I Cardepia hartigi P X

I Cephalota
circumdata

P X

I Cholevinus
pallidus rufus

P X

R 1284 Coluber
viridiflavus

P X

F Gasterosteus
aculeatus

P X

F Gasterosteus
aculeatus

P X

P

HALOPLEPIS
AMPLEXICAULIS
(VAHL)
UNG.STERNB.

P X

R Lacerta bilineata P X

P
LIMONIASTRUM
MONOPETALUM
(L.) BOISS.

P X

R 1250 Podarcis sicula P X

I Scarabaeus
semipunctatus

P X

I Trechus
subnotatus

P X

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:



Other Site Characteristics
Il sito è caratterizzato da depressioni costiere caratterizzate da ristagno idrico ed elevata alofilia. Il substrato è
prevalentemente costituito da argille e limi pleistocenici.

4.2 Quality and importance
Sito caratterizzato dalla presenza di depressioni umide costiere con vegetazione alofila, da saline e da un
corso d'acqua facente parte del gruppo di brevi ma caratteristici fiumi jonici.

X

Back to top
6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Demanio Marittimo (Capitaneria di Porto).

Address: Via delle Magnolie 6 - 70026 Modugno Bari

Email:

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No





NATURA 2000  STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9130002

SITENAME Masseria Torre Bianca

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio Settore Ecologia Ufficio Parchi
e Riserve Naturali

Address:       Via delle Magnolie 6 - 70026 Modugno Bari

Email:

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

Back to top

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

Representativity Relative
Surface Conservation Global

6220 583.0 B C B B

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C



Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

R 1279 Elaphe
quatuorlineata

p P DD C B C B

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

R 1284 Coluber
viridiflavus

P X

R Lacerta
bilineata

P X

R 1250 Podarcis
sicula

P X

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

X

Back to top

6. SITE MANAGEMENT

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No



NATURA 2000  STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9130007

SITENAME Area delle Gravine

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio Settore Ecologia Ufficio Parchi
e Riserve Naturali

Address:       Via delle Magnolie 6 - 70026 Modugno Bari

Email:



Back to top

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

Representativity Relative
Surface Conservation Global

5330 534.8 A C A A

6220 2674.0 B C B B

8210 2674.0 A B A A

8310 1337.0 A C A A

9250 2674.0 A B B A

9340 1337.0 A C A A

9540 2139.2 A C A A

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:



 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:
available.

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific
Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

B A086 Accipiter nisus r P DD C B C B

B A255 Anthus
campestris

r R DD C B C B

B A221 Asio otus r R DD C B C B

B A218 Athene noctua p C DD C B C B

A 5357 Bombina
pachipus

p P DD C B A B

B A215 Bubo bubo r 3 3 p G B B C B

B A133 Burhinus
oedicnemus

r P DD C B C B

B A243 Calandrella
brachydactyla

r P DD C B C B

B A224 Caprimulgus
europaeus

r P DD C B C B

B A080 Circaetus
gallicus

r 4 4 p G D

B A081 Circus
aeruginosus

c P DD C A A A

B A082 Circus
cyaneus

w P DD C A A A

B A084 Circus
pygargus

c P DD C A A A

B A231 Coracias
garrulus

r 7 7 p G B B C B

B A113 Coturnix
coturnix

r R DD C B C B

R 1279 Elaphe
quatuorlineata

p C DD D

R 1293 Elaphe situla p P DD C B B B

B A382 Emberiza
melanocephala

r V DD B B B B

B A101 Falco
biarmicus

r 5 5 p G B B B B

B A100 Falco
eleonorae

c P DD C A A A

B A095 Falco
naumanni

r 200 200 p G A B B B



B A321 Ficedula
albicollis

c P DD C A A A

B A339 Lanius minor r R DD B B C B

B A246 Lullula arborea r P DD C B C B

B A242 Melanocorypha
calandra

r R DD B B C B

B A073 Milvus migrans r 7 7 p G C B C B

B A074 Milvus milvus r 3 3 p G B B B B

B A077 Neophron
percnopterus

r 3 3 p G A B B A

B A072 Pernis
apivorus

c P DD C A A A

B A140 Pluvialis
apricaria

w P DD C A A A

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum

p P DD C B C C

P 1883 Stipa
austroitalica

p P DD C B A A

R 1217 Testudo
hermanni

p P DD C B A B

A 1167 Triturus
carnifex

p P DD C B B B

B A213 Tyto alba p R DD C B C B

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

Annex
Other
categories

Min Max C|R|V|P IV V A B C D

P Aceras
anthropophorum

P X

P Aegilops
uniaristata

P X

P Aeonium
undulatum

P X

Allium



P atroviolaceum P X

P Allium
moschatum

P X

P Anthemis
hydruntina

P X

P Arum apulum P X

P Barlia robertiana P X

P Berteroa obliqua P X

P Biscutella
incana

P X

A Bufo bufo P X

A 1201 Bufo viridis P X

P Campanula
versicolor

P X

P Carum
multiflorum

P X

P Centaurea apula P X

P Centaurea
centaurium

P X

P Centaurea
subtilis

P X

I Chthonius
ligusticus

P X

R 1284 Coluber
viridiflavus

P X

R 1283 Coronella
austriaca

P X

R 1228 Cyrtopodion
kotschyi

P X

P Dictamnus albus P X

I Dryobotodes
servadeii

P X

I Entomoculia
doderoi

P X

P Eragrostis
barrelieri

P X

P Euphorbia
wulfenii

P X

I Eupithecia
pygmaeata

P X

I Hadena gueneei P X

I Hadjina viscosa P X

A Hyla intermedia P X

M 1344 Hystrix cristata P X

I Idaea attenuaria P X

P Ionopsidium
albiflorum

P X

Iris



P pseudopumila P X

R 1263 Lacerta viridis P X

P
Linum
tommasinii
Rchb.

P X

R Natrix natrix P X

P Ophrys apulica P X

P Ophrys
arachnitiformis

P X

P Ophrys
bertolonii

P X

P Ophrys
bombyliflora

P X

P Ophrys fuciflora P X

P Ophrys fusca P X

P Ophrys lutea P X

P Ophrys
parvimaculata

P X

P Ophrys
sphecodes

P X

P Ophrys tarentina P X

P Ophrys
tenthredinifera

P X

P Orchis collina P X

P Orchis italica P X

P Orchis lactea P X

P Orchis morio P X

P Orchis
papilionacea

P X

P Paeonia
mascula

P X

R 1250 Podarcis sicula P X

P Salvia triloba P X

P
Scabiosa
pseudisetensis
(Lacaita) P

P X

P Serapias lingua
L.

P X

P Serapias
parviflora Parl.

P X

P
Serapias
vomeracea
(Burm.) Briq.

P X

P Seseli viarum
Calest.

P X

P Spiranthes
spiralis

P X

A 1168 Triturus italicus P X



P Vincetoxicum
hirundinaria

P X

R Vipera aspis P X

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

Back to top

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N18 10.0

N09 50.0

N22 15.0

N08 25.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Sito caratterizzato dalla presenza di profondi solchi erosivi lungo la scarpata del gradino murgiano, scavati
nel calcare cretacino e nella calcarenite pleistocenica, originatisi per l'erosione di corsi d'acqua sovraimposti
a fratture della crosta rocciosa superficiale.

4.2 Quality and importance
Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d'acqua sovraimposti a fratture della crosta
rocciosa superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti
alcuni querceti a Quercus trojana ben conservati e pinete spontanee a pino d'Aleppo su calcarenite. Inoltre vi
è la presenza di garighe di Euphorbia spinosa con percentuale di copertura 3 e valutazioni rispettivamente;
A, A, C, A e la presenza di boschi di Quercus virgiliana con percentuale di copertura 1 e valutazioni
rispettivamente: A, A, C, A.

X

Back to top

6. SITE MANAGEMENT

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No





Categorie e criteri IBA

Criteri relativi a singole specie
Specie Nome scientifico Status Criterio
Nibbio reale Milvus milvus B C6
Nibbio reale Milvus milvus W C6
Biancone Circaetus gallicus B C6
Capovaccaio Neophron percnopterus B C6
Grillaio Falco naumanni B A1, A4ii, B1iii, C1, C2, C6
Lanario Falco biarmicus B B2, C2, C6
Occhione Burhinus oedicnemus B C6
Ghiandaia marina Coracia garrulus B C6
Calandra Melanocorypha calandra B C6

Specie (non qualificanti) prioritarie per la gestione
Nibbio bruno (Milvus migrans)
Gufo reale (Bubo bubo)
Calandrella (Calandrella brachydactyla)
Averla cenerina (Lanius minor)
Averla capirossa (Lanius senaor)





























4.2. ANALISI BIOLOGICHE 

Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati scaturiti dalle osservazioni dirette 

in mare e dalle analisi biologiche (fenologiche, lepidocronologiche, della comunità epifita, 

degli organismi perforatori delle scaglie o borers e genetiche) condotte sui campioni di P. 

oceanica raccolti nelle praterie pugliesi indagate.  

Per ciascuna prateria viene riportata la collocazione geografica nonché la 

localizzazione, su cartografia nautica in scala adeguata, delle stazioni di campionamento; 

si riportano, inoltre, cenni generali sulla geomorfologia costiera prospiciente l’area marina 

d’indagine. 

Per ogni posidonieto vengono descritte le principali caratteristiche strutturali ed 

ecologiche, nonché evidenziati i dati più significativi emersi dalle analisi biologiche 

condotte sui campioni prelevati. I risultati relativi ai principali parametri biologici 

considerati sono stati raggruppati in 10 differenti tabelle sinottiche (una per ciascuna delle 

praterie indagate) e inserite nell’ambito dei rispettivi paragrafi riferiti alle 10 praterie 

esaminate.  

A completamento della documentazione raccolta, vengono inserite nell’ambito della 

presente relazione alcune significative immagini subacquee relative ai posidonieti indagati 

ed ai tratti costieri ad essi prospicienti. 

Infine, in due paragrafi separati, verranno commentati i risultati derivanti 

rispettivamente dall’analisi degli organismi perforatori (borers) e dalle analisi genetiche. In 

particolare, il paragrafo relativo all’analisi dei borers evidenzia complessivamente gli 

aspetti ecologici generali emersi dall’analisi di tale comunità detritivora nell’ambito delle 

dieci praterie pugliesi indagate. L’analisi del materiale biologico utilizzato per lo studio dei 

borers è stata condotta presso il Laboratorio di Ecologia del Benthos di Ischia dalla dr.ssa 

Maria Cristina Gambi che ha effettuato la determinazione tassonomica degli esemplari 

rinvenuti sino a livello di specie.  

Il paragrafo sulla genetica evidenzia i principali aspetti relativi alla genetica di 

popolazione della fanerogama marina, emersi dall’analisi dei campioni relativi alle 4 

praterie prescelte (S. Pietro–Isole Chéradi e Gallipoli per il versante ionico; Otranto e Isole 

Tremiti per il versante adriatico). Tali indagini genetiche sono state curate dal dr Gabriele 

Procaccini e dal dr Massimiliano Ambrosino presso il Laboratorio di Ecologia del Benthos 

di Ischia. 



3.2.1  Prateria di s. Pietro (Isole Chéradi  Taranto) (carta IGM n 493 III) 

Il posidonieto delle Isole Chéradi (Taranto), localizzato nel Mar Ionio settentrionale, ricopre 

un’area  dalla  forma  vagamente  triangolare,  estendendosi  al  largo  della  costa  dell’isola  di  S. 

Pietro  sino  ad  un  massimo  di  distanza  di  circa  2,5  km  in  direzione  W  e  NW;  in  lunghezza, 

invece,  esso  si  estende  per  oltre  6  km,  da  NW  verso  SE,  seguendo  l’intero  profilo  costiero 

meridionale del piccolo arcipelago. Man mano che dall’estremità W dell’isola di S. Pietro ci si 

sposta verso E, la forma della prateria si modifica trasformandosi da un ampio triangolo in una 

fascia allungata e continua, larga da un massimo di 1 km ad un minimo di circa 300 m, che segue 

in parallelo la linea costiera del piccolo arcipelago sino a raggiungere l’estremità dell’isolotto di 

S. Paolo.  

Il  transetto  costalargo  su  cui  sono  state  realizzate  le  3  stazioni  d’indagine,  corrispondenti 

rispettivamente  al  limite  superiore  (prof.  4  m),  alla  zona  intermedia    (prof.  9  m)  e  al  limite 

inferiore    (prof.  14,5  m)  del  posidonieto,  è  stato  effettuato  in  data  04/08/2004  e  risulta 

localizzato circa 600 m a SE di P.ta La Forca, lungo il profilo costiero meridionale dell’isola di 

S. Pietro (Fig. 3.2.1.A). In questo tratto di fondale, quindi, la prateria è risultata compresa fra la 

batimetrica dei 4 m sottocosta e quella dei circa 15 m al largo.  

Sotto  il  profilo  geomorfologico,  la  costa  insulare  antistante  il  posidonieto  in  esame  risulta 

bassa  e  rocciosa,  con  sezione  modellata  a  “panchine”  debolmente  inclinate  verso  il  mare.  Il 

fondale prospiciente l’isola di S. Pietro e colonizzato dalla P. oceanica evidenzia verso W, SW e 

S una piattaforma  lievemente  inclinata, a gradini, protesa verso  il mare aperto e con pendenza 

compresa fra 12% fino all’isobata dei 1820 m, laddove un’improvvisa rottura di pendio porta 

rapidamente a maggiori profondità. Date le sue caratteristiche geografiche, il complesso insulare 

delle Chéradi, manca di un  reticolo  idrografico  superficiale,  nonché di bacini  e di  incisioni  in 

grado di raccogliere e convogliare acque dolci verso il mare. Lungo l’arco ionico che si sviluppa 

nel settore costiero a W e NW delle isole, invece, sono presenti le foci di alcuni importanti corsi 

d’acqua che attraversano l’entroterra tarantino, con incisioni di varia lunghezza e ramificazione 

in  alcuni  casi  approfondite  anche  diverse  decine  di  metri,  localmente  note  con  i  termini  di 

“gravine”  o  “lame”.  Tali  foci  distano  dal  sito  marino  in  esame  da  un  minimo  di  6  km  ad  un 

massimo  di  20  km.  Tali  corsi  idrici  oltre  che  alimentati  da  emergenze  freatiche  murgiane, 

risultano più o meno tutti recettori sia di reflui civili sia di canali di drenaggio delle aree agricole 

diffuse nell’entroterra da essi attraversato. 



Di  seguito  si  riportano alcune  immagini  subacquee  relative  alle  tre  stazioni ove  sono  state 

effettuate  le  osservazioni  dirette  ed  i  campionamenti  nonché  una  foto  esterna  relativa  al  tratto 

costiero prospiciente l’area d’indagine (Foto 3.2.1.A÷D). 

Nella  successiva  Tab.  3.2.1.a,  invece,  vengono  riportati  i  dati  relativi  ai  principali  aspetti 

ecologici e biologici emersi dalle analisi effettuate e commentati nel seguito della relazione.  
 

Fig. 3.2.1.A – Stazioni d’indagine e campionamento relative alla prateria di S. Pietro (I. Chéradi  TA) 
  (LS = limite superiore; ZI = zona intermedia; LI = limite inferiore). 





64

Sotto il profilo strutturale ed ecologico, la prateria ha evidenziato in corrispondenza del suo 

limite  superiore  una  colonizzazione  discontinua,  caratterizzata  da  estesi  macchioni  e  frange 

impiantate su matte o su fondale sabbioso. Nella zona del limite superiore, infatti, il posidonieto 

ha manifestato valori di copertura in media intorno al 60%; la densità media dei fasci (±dev.st.) è 

risultata relativamente elevata (494±96,4 fasci m2) e inquadrabile nella classe II (prateria densa) 

sensu Giraud (1977), mentre in riferimento alla classificazione sensu PergentMartini & Pergent 

(1996)  la prateria  risulterebbe “disturbata”  (DB  = Densità Bassa)  in quanto,  in  considerazione 

della profondità di rilevamento (4 m) la densità normale avrebbe dovuto essere più elevata  (≥

582  fasci  m2).  La  zona  intermedia  della  prateria,  invece,  ha  evidenziato  una  copertura  più 

continua  rispetto  alla  precedente  (80%  in  media)  ed  un  substrato  d’impianto  quasi 

esclusivamente caratterizzato da “matte”. La densità media dei fasci riscontrata (306±46,4 fasci 

m2) rientrerebbe nella classe  III sensu Giraud, mentre  in  riferimento alla classificazione sensu 

PergentMartini & Pergent la prateria risulterebbe nella sua porzione centrale ancora “disturbata” 

(DB). Infine, il limite inferiore di questo tratto di posidonieto è risultato di tipo netto su substrato 

incoerente (sabbione detritico moderatamente infangato). In prossimità del limite inferiore è stata 

osserva,  inoltre,  la  presenza  di  numerose  formazioni  coralligene  che  diventano  più  diffuse  e 

imponenti  man  mano  che  si  procede  verso  il  largo  e  più  in  profondità.  Inoltre,  sia  su  tali 

formazioni  coralligene  che  sul  fondale  incoerente  su  cui  si  evidenzia  il  limite  inferiore  della 

prateria,  è  stata  osservata  una  fitta  colonizzazione  ad  opera  delle  alghe  invasive  Caulerpa 

racemosa e Caulerpa prolifera che fortunatamente sembra arrestarsi in corrispondenza del bordo 

della  prateria,  senza  propagarsi  all’interno  di  essa.  Il  grado  di  copertura  di  questo  tratto  di 

posidonieto in prossimità del suo limite inferiore è risultato in media del 60%, con una densità 

media dei fasci di 250±47,0 fasci m2 riferibile alla classe IV sensu Giraud (prateria molto rada), 

nonché  ad  una  prateria  “in  equilibrio”  (DN  =  Densità  Normale)  sensu  PergentMartini  & 

Pergent.

In riferimento ad alcuni aspetti fenologici rilevati sulle piante campionate, si evidenzia come 

la lunghezza media (±dev.st.) delle foglie giovanili sia risultata compresa fra un valore minimo 

di 0,9±1,1 cm per i fasci prelevati al limite inferiore (14,5 m) della prateria ed un massimo di 

1,4±1,4  cm  per  quelli  provenienti  dal  limite  superiore  (4  m).  La  lunghezza  delle  foglie 

intermedie  ha  evidenziato  il  suo  valore  medio  minimo  (29,5±15,7  cm)  per  i  fasci  provenienti 

dalla zona intermedia (9 m) del posidonieto, mentre il valore medio massimo (37,0±20,9 cm) è 

stato  registrato  per  i  fasci  campionati  nell’ambito  del  limite  superiore.  Per  quanto  concerne  le 

foglie  adulte,  infine,  la  lunghezza media massima  (65,7±19,4  cm) è  stata  registrata per  i  fasci 

campionati lungo il limite inferiore della prateria mentre quella media minima (39,5±16,8 cm) è 



stata  determinata  dalle  misure  effettuate  sui  fasci  provenienti  dal  limite  superiore.  Per  quanto 

concerne  le  larghezze  delle  lamine  fogliari,  è  stato  misurato  un  valore  medio  compreso  fra 

0,5÷0,6 cm per le foglie giovanili ed un valore medio compreso fra 0,8÷0,9 cm sia per le foglie 

intermedie che per quelle adulte. 

Il  numero  medio  (±dev.st.)  di  foglie  (giovanili+intermedie+adulte)  osservato  per  fascio  è 

risultato relativamente più elevato nella zona superficiale del posidonieto (6,3±1,5 foglie fascio

1) ed  in  profondità  (6,4±1,1  foglie  fascio1),  rispetto  a  quello  rilevato  per  i  fasci  prelevati  alla 

zona intermedia (5,9±1,2 foglie fascio1). 

Il coefficiente di erosione fogliare  (coeff. “A”) è  risultato  in media più elevato nell’ambito 

batimetrico  superficiale  (limite  superiore)  rispetto  agli  altri  due  strati  batimetrici  (zona 

intermedia  e  limite  inferiore)  del  posidonieto  (Tab.  3.2.1.a),  indicando  quindi  una  probabile 

sinergia  di  fattori  ecologici  incidenti  sull’integrità  delle  piante  (idrodinamismo,  grazing, 

erbivoria), più presente nelle acque superficiali rispetto a quelle relativamente più profonde. Tale 

aspetto  risulta  confermato,  appunto,  dai  valori  medi  del  coefficiente  “A”  di  erosione  fogliare 

totale  che per  il  limite  superiore  raggiunge  in media  il  64,7% delle  foglie  esaminate  (adulte  e 

intermedie), per la zona intermedia scende al 47,7% e nella fascia del limite inferiore diminuisce 

ulteriormente sino ad un valore medio del 22,6%. 

La percentuale di tessuto bruno presente nelle lamine fogliari esaminate, cioè quella parte di 

tessuto vegetale ormai priva della piena attività fotosintetica, è risultata praticamente nulla per le 

foglie intermedie dei fasci campionati in tutte e tre le profondità di prelievo. Per le foglie adulte, 

invece, è stata osservata una percentuale di tessuto bruno nella lamina fogliare attestata in media 

al 5,5% per i fasci del limite superiore, al 7,1% per i fasci della zona intermedia e all’8,2% per 

quelli prelevati dal limite inferiore, evidenziando così un certo gradiente correlato positivamente 

con la profondità. 

Per quanto attiene il calcolo della biomassa fogliare media, determinata come mg di sostanza 

secca  per  fascio  relativa  alle  sole  lamine  fogliari  della  pianta,  le  analisi  di  laboratorio  hanno 

evidenziato un valore medio (±dev.st.) di 796,5±304,2 mg s.s. fascio1 per le piante campionate 

al limite superiore della prateria, di 809,5±361,5 mg s.s. fascio1 per la zona intermedia e sino ad 

un  valore  medio  massimo  di  1165,8±307,1  mg  s.s.  fascio1  per  il  limite  inferiore.  Anche  per 

questo parametro, quindi, si rileva un trend positivo correlato con la profondità, tenendo conto, 

ovviamente,  che  tale  progressivo  incremento  della  biomassa  fogliare  in  profondità  risulta 

direttamente  influenzato  dal  maggiore  sviluppo  in  lunghezza  delle  foglie  già  evidenziato  in 

precedenza.  



Anche  per  quanto  concerne  la  valutazione  della  superficie  fogliare  media  sviluppata  dal 

fascio, calcolata in cm2 fascio1 e riferita per convenzione ad un solo lato della pagina fogliare, è 

stato notato un gradiente positivo correlato alla profondità, in quanto anche per questo parametro 

esiste, ovviamente, una relazione diretta con lo sviluppo in lunghezza delle foglie. I valori medi 

(±dev.st.)    rilevati  si  sono  attestati  sui  125,2±44,5  cm2 fascio1  per  la  zona  superficiale  della 

prateria, sui 131,2±50,1 cm2 fascio1 per la zona intermedia e sui 205,8±47,9 cm2 fascio1 per la 

zona in prossimità del limite inferiore. 

I calcoli  della  biomassa  e  della  superficie  fogliare  per  fascio,  rapportati  al  m2 di  prateria, 

permettono la determinazione di due importanti indici ecologici: il LSC (Leaf Standing Crop) ed 

il  LAI  (Leaf  Area  Index).  Tali  indici,  quindi,  oltre  che  dai  valori  medi  in  peso  e  superficie 

fogliare appena commentati, derivano anche dalla densità assoluta media della prateria (fasci x 

m2) determinata mediante i conteggi diretti effettuati in ciascuna stazione di campionamento. A 

fronte di tale premessa metodologica, quindi, è stato osservato che per quanto concerne l’indice 

LSC, i valori medi (±dev.st.) si sono attestati sui 349,6±136,9 g s.s. m2 per la zona superficiale 

della prateria, sui 218,3±96,7 g s.s. m2 per la zona intermedia e sui 257,0±65,9 g s.s. m2 per il 

limite  inferiore.  In  riferimento  al  LAI,  inoltre,  è  stato  stimato  un  valore  medio  (±dev.st.)  di 

6,2±2,2 m2 m2 per  il  limite  superiore, di 4,0±1,5 m2 m2 per  la zona centrale della prateria ed 

infine  un  valore  di  5,1±1,2  m2 m2  per  il  tratto  di  posidonieto  in  prossimità  del  suo  limite 

inferiore. 

Passando  ora  alle  stime  di  produzione  annua  della  pianta  e,  per  estrapolazione,  per  m2 di 

prateria,  le  impostazioni  metodologiche  adottate  (analisi  lepidocronologica)  e  la  successiva 

elaborazione dei dati raccolti in laboratorio, hanno permesso di determinare alcuni parametri utili 

per  eventuali  confronti  significativi  sia  con  le  altre  praterie  pugliesi  indagate  sia  con  altri 

posidonieti distribuiti nell’ambito del bacino mediterraneo ed oggetto, ormai da decenni, di una 

nutrita  produzione  scientifica  internazionale.  Come  già  indicato  nel  paragrafo  relativo  alla 

metodica dell’analisi lepidocronologica, per il calcolo della produzione annua della pianta sono 

stati  utilizzati  solo  i  dati  dei  rizomi  con un numero di  cicli  lepidocronologici  pari  almeno  alla 

media  calcolata  per  ciascuna  stazione  e  considerando  solo  i  dati  precedenti  al  2001,  poichè  il 

ciclo di crescita del rizoma nei 23 anni precedenti la data di campionamento risulta ancora non 

completato e quindi il dato relativo al suddetto periodo potrebbe non essere affidabile. A fronte 

di  tale  premessa  metodologica  risulta  opportuno  indicare  per  ciascuna  stazione  di 

campionamento anche a quanti anni precedenti il 2001 si è spinta l’analisi dei rizomi considerati. 

Per questa prateria, i rizomi provenienti dal limite superiore sono stati analizzati per un range di 

anni  precedenti  il  2001  compreso  fra  un  minimo  di  5  ed  un  massimo  di  10  anni;  per  quelli 



provenienti  dalla  zona  intermedia,  il  range  di  anni  e  risultato  compreso  fra  3  e  4;  per  quelli 

provenienti dal  limite  inferiore  il  range di anni è  risultato compreso  fra un minimo di 5 ed un 

massimo di 11. 

Uno dei parametri determinati è stato il tasso di formazione fogliare (TF = n. foglie prodotte 

x fascio x anno), importante per comprendere quante foglie in media produce ciascuna pianta in 

un anno. Tale parametro ha evidenziato valori medi  (±dev.st.) sostanzialmente simili per  le  tre 

zone  batimetriche  indagate  e  compresi  fra  un  minimo  di  5,6±0,9  foglie  fascio1  anno1  (limite 

inferiore) e un massimo di 6,0±1,2 foglie fascio1 anno1 (zona centrale). 

Il  tasso  di  crescita  in  lunghezza  del  rizoma  (TR  =  cm  anno1) invece,  ha  evidenziato  un 

gradiente negativo correlato alla profondità, mostrando un valore medio (±dev.st.) relativamente 

maggiore nella zona superficiale della prateria (0,7±0,3 cm anno1) rispetto a quelli determinati 

più in profondità e cioè relativi, rispettivamente, alle piante presenti nella zona centrale (0,6±0,2 

cm anno1 ) ed a quelle presenti lungo il limite inferiore della prateria (0,5±0,2 cm anno1 ). 

L’incremento  ponderale  annuo  per  rizoma  (PR  =  g  s.s.  anno1) ha mostrato  il  suo  valore 

medio  (±dev.st.)  più  elevato  per  le  piante  campionate  nella  zona  centrale  del  posidonieto 

(0,063±0,043 g  s.s.  anno1),  rispetto a quelle prelevate dal  limite  superiore  (0,055±0,037 g  s.s. 

anno1) e dal  limite  inferiore  (0,042±0,016  g  s.s.  anno1).  Se  però  tali  valori  medi,  riferiti  al 

rizoma, vengono rapportati alla densità media della prateria  (fasci m2) misurata nelle  tre  fasce 

batimetriche, si osserva come la produzione ponderale per unità di superficie diventi maggiore 

nella zona superficiale (27,15±18,5 g s.s. m2 anno1), diminuendo gradualmente con l’aumentare 

della profondità, nella zona intermedia (19,25±13,0 g s.s. m2 anno1) ed in prossimità del limite 

inferiore (10,42±4,0 g s.s. m2 anno1). 

La  produzione  fogliare,  intesa  come  biomassa  secca  delle  foglie  prodotta  annualmente  per 

fascio  e  per  m2 di  prateria,  è  stata  stimata  solo  per  l’ultimo  ciclo  lepidocronologico  completo 

(anno  2003)  rilevato  sui  rizomi  campionati.  Questo  perché,  come  già  accennato  nel  capitolo 

relativo alla metodologia, si disponeva con una certa continuità solo delle lunghezze delle scaglie 

fogliari  integre prodotte  dalle piante nel 2003 e  necessarie per  il  calcolo, mediante  formula di 

regressione,  della  lunghezza  “teorica”  delle  foglie  e  quindi  della  produzione  fogliare  media 

relativa al ciclo  lepidocronologico considerato. Seguendo  tale  impostazione analitica, quindi, è 

stata calcolata una produzione fogliare per l’anno 2003 di 1,06 g s.s. fascio1, pari a 523,2 g s.s. 

m2, per il limite superiore della prateria. Tale dato scende sensibilmente sino a 0,82 g s.s. fascio

1 (250,12 g s.s. m2) nell’ambito della zona centrale della prateria, per poi aumentare nuovamente 

sino ad un massimo di  1,58 g s.s. fascio1 (394 g s.s. m2) in corrispondenza del limite inferiore 

posto relativamente più in profondità. 



Infine, sempre dall’analisi lepidocronologica condotta sui 90 rizomi in totale campionati per 

questa prateria,  non è  stata  rilevata  la presenza  di  alcun peduncolo  fiorale  riferibile  a  fioriture 

pregresse  avvenute  nei  tratti  di  posidonieto  indagati.  Va  comunque  detto  che  nell’ambito  di 

indagini  precedenti,  condotte  nell’estate  del  2002,  altri  tratti  dello  stesso  posidonieto  avevano 

evidenziato cospicui fenomeni di fioriture pregresse, caratterizzati da indici di fioritura (n. rizomi 

fioriti/n.  rizomi prelevati *100) del 4,0% e del 4,7% riferibili  rispettivamente agli  anni 1998 e 

1999 (Costantino et al., in stampa). 

Per  quanto  concerne  l’analisi  della  comunità  epifita  condotta  sul  solo  lato  interno  delle 

lamine fogliari dei fasci campionati (n. 10) per ciascuna delle 3 profondità, sono stati rilevati  i 

seguenti  aspetti  ecologicostrutturali.  La  maggior  percentuale  media  di  ricoprimento  totale, 

comprensiva cioè delle specie epifite sia animali che vegetali considerate, è stata rilevata per le 

foglie  appartenenti  ai  fasci  prelevati  dalla  zona  intermedia  della  prateria  (9  m)  che,  dalle 

accurate analisi effettuate in laboratorio, sono risultate ricoperte in media per circa il 42,5% della 

loro lunghezza. A queste seguono le foglie dei fasci appartenenti al limite inferiore (14,5 m) che 

hanno evidenziato una copertura media della  lamina fogliare di circa  il 28,8% ed  infine quelle 

provenienti dal limite superiore della prateria (4 m) che hanno mostrato un ricoprimento medio 

di epifiti  attestato  intorno al 20,6% della pagine  fogliari  esaminate. Una netta differenziazione 

della  comunità  epifita,  in  termini  di  composizione,  è  stata  osservata  confrontando  la  zona 

superficiale con quella intermedia e quella profonda del posidonieto. Infatti, sui ciuffi del limite 

superiore  è  stata  riscontrata  una  netta  dominanza  della  componente  animale  (18,4%), 

caratterizzata principalmente dalla presenza del briozoo Electra posidoniae ed in minor misura 

dell’idrozoo Sertularia perpusilla, rispetto a quella vegetale (2,2%) caratterizzata dalla presenza 

di alghe incrostanti appartenenti ai generi Fosliella e Pneophyllum. Nella zona intermedia ed in 

quella profonda, al contrario, si è maggiormente evidenziata  la componente vegetale  rispetto a 

quella animale. In particolare, per la zona centrale del posidonieto si è registrata una percentuale 

di  epifiti  vegetali  pari  al  34,2%  contro  l’8,2%  della  componente  animale,  mentre  nella  zona 

batimetrica  del  limite  inferiore  i  valori  medi  osservati  sono  stati  di  22,2%  e  di  6,7% 

rispettivamente  per  gli  epifiti  vegetali  e  per  quelli  animali.  Anche  per  le  zone  intermedia  e 

profonda, comunque, le specie caratterizzanti restano sostanzialmente quelle osservate nella zona 

superficiale. I dati sopra commentati vengono riportati nella già citata Tab. 3.2.1.a e sintetizzati 

graficamente nella successiva Fig. 3.2.1.B. 

Per  quanto  concerne,  infine,  l’andamento  della  colonizzazione  degli  epifiti  all’interno  dei 

vari fasci, ricavata mediante il confronto fra foglie omologhe e cioè occupanti la stessa posizione 

nel  fascio,  si  è  potuto  osservare  come  mediamente,  nell’ambito  del  limite  superiore  della 



prateria,  la  maggior  parte  della  comunità  epifita,  dominata  dalla  componente  animale,  sia 

distribuita  sulle  foglie  adulte  più  esterne  (foglie  IIIIIIV),  mentre  quella  vegetale  risulti 

raggruppata  sulle  foglie  adulte  più  interne  al  fascio  (foglie  IIIIII)  e  soprattutto  nella  loro 

porzione apicale. Nella zona intermedia ed in quella del limite inferiore della prateria, invece, la 

componente  epifita,  dominata  dalle  specie  vegetali,  risulta  interessare  in  modo  pressoché 

uniforme  tutte  le  foglie  adulte  e  intermedie  del  fascio  distribuendosi  per  gran  parte  della  loro 

lunghezza.  In  Fig.  3.2.1.C  si  riporta  una  sintesi  grafica  relativa  alla  distribuzione  degli  epifiti 

sulle foglie omologhe dei ciuffi esaminati. 

In  sintesi,  il  posidonieto  indagato,  pur  evidenziando  alcuni  segni  di  disturbo  soprattutto 

nell’ambito della zona superficiale e intermedia, ha mostrato in generale un accettabile tenore di 

salute ed un discreto stato di conservazione. Ciò risulta confermato oltre che dalle osservazioni 

dirette  effettuate  in  immersione  anche  dai  dati  derivanti  dalle  analisi  fenologiche  e 

lepidocronologiche  condotte  in  laboratorio.  Va  comunque  segnalato,  secondo  quanto  rilevato 

durante  ricerche effettuate in quest’area già nel 2002, che il versante della prateria a NNW di 

P.ta  La  Forca  risulta  da  decenni  direttamente  interessato  dalla  zona  industriale  (ILVA, 

Raffineria,  Cementificio)  nonchè  dall’area  portuale  e  urbanizzata  di  Taranto  con  i  relativi 

effluenti di scarico (circa una trentina) posti lungo il margine costiero, a circa 34 km di distanza 

lineare dal posidonieto in esame. Su tale versante settentrionale del posidonieto si è evidenziata 

da  tempo  un’ampia  fascia  di  degrado,  caratterizzata  dalla  presenza  di  “matte  morta”  ricoperta 

estesamente  da  sedimento  fine  ed  impalpabile  di  chiara  provenienza  continentale.  Inoltre,  lo 

stesso  tratto  di  fondale  si  mostra  per  quasi  tutta  la  sua  estensione  privo  di  ciuffi  vitali  di 

Posidonia e spesso con una morfologia a “gradini di matte” nuda o parzialmente ricolonizzata da 

poche  specie  algali,  fra  le  quali  dominano  le  invasive  Caulerpa  racemosa  e  C.  prolifera  già 

diffuse anche in altri contesti marini del litorale tarantino. 

 











1.1 STAZIONI DI CAMPIONAMENTO 

Immagine GH area e relative stazioni di campionamento;



1.2 PRELIEVO CAMPIONI



2 RISULTATI



2 Elaborato estratto dalla relazione di Integrazione al piano regionale portuale – studio di Impatto ambientale – TANGRAM Redatto 
da ECOSYSTEM – TRN.RT-425.rv01 Aprile 2009







































































ing. Gaetano Internò

gaetano.interno@port.taranto.it 099 4711643

CODICE 
PUNTI

WGS 84 FUSO 33T GAUSSBOAGA FUSO EST

x y x y

A 683519,5683 4485634,672 2703454.7 4485453.22

B 683899,0929 4485134,904 2703848.34 4484953.78

C 683590,0188 4484832,027 2703525.15 4484650.57

D 683161,3973 4485269,74 2703096.53 4485088.31

E* 683509,7826 4485232,872 2703444.92 4485051.42

A1 683225,06 4486194,275 2703160.19 4486012.84

A2 683476,308 4485939,024 2703411.44 4485757.57

A3* 682452,387 4485183,17 2702387.52 4485001.78

A4 681944,0895 4484925,835 2701879.22 4484744.48

A5 682178,3493 4484668,623 2702113.48 4484487.25

A6 681834,2087 4484172,021 2701769.34 4483990.67

A7 681330,289 4484501,728 2701265.42 4484320.41

A8 681399,9394 4484700,08 2701335.07 4484518.75

A9 681336,1249 4485092,375 2701271.25 4484911.05

A10 681641,0663 4484884,391 2701576.2 4484703.05
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Matrice dello screening relativa al progetto definitivo del molo polisettariale e per la realizzazione di un primo 
lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto, esternamente ai 

Siti: Cod. Nat. IT9130006, IT9130008, IT9130004, IT9130007, IBA 139 Gravine

(rielaborazione della matrice presentata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 41 del 3032006)

Descrizione dei singoli elementi (sia in congiunzione con altri piani/progetti) che possono produrre un impatto 
sul Sito Natura 2000.

Tipologia Fase di Cantiere Fase a regime

trasporti via terra in aree esterne 
all’ambito portuale

traffico via mare in vicinanza delle 
aree marine sensibili

attività della cantieristica

potenziale incremento del 
traffico veicolare pesante 
terrestre per le attività 
edilizie di costruzione degli 
edifici e delle aree attrezzate 
in cantiere

incremento traffico 
marittimo portuale causato 
dai mezzi di escavazione

potenziale incremento del traffico 
veicolare terrestre e marino dovuto 
all’aumento della capacità ricettiva 
del molo Polisettoriale

potenziale incremento del carico 
industriale generale nelle aree 
esterne all’abitato di Taranto

Verifica interferenza con i criteri “aree 
di collegamento ecologico”

(Del.G.R. 1148/2002)

Non si configurano “aree di collegamento ecologico” nelle aree degli 
interventi e nelle aree di potenziale impatto

Descrizione eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con 
altri) sul sito Natura 2000 in relazione ai seguenti elementi:

Titolo Fase di Cantiere Fase a regime

sintesi degli eventuali impatti diretti, 
indiretti e secondari del progetto (sia 
isolatamente sia in congiunzione con 
altri) sul sito Natura 2000 in relazione 

ai seguenti elementi:

potenziali impatti negativi –
generale incremento del traffico 

pesante, disturbo acustico, 
formazioni polveri nella fase di 

realizzazione delle opere, in 
prossimità dell’abitato di Vieste, 
tali disturbi sono comunque di 

breve durata e comunque esterni 
alle aree protette. 

potenziali impatti negativi – maggiore 
presenza industriale dell’area

potenziali impatti positivi –
miglioramento della qualità delle acque 
portuali (a seguito del dragaggio e delle 

bonifiche dei fondali)

dimensioni ed entità

ZONA Molo Polistettoriale: in area esterna ai Siti Natura 2000

Inserire parametri dimensionali 100 Ha

ZONA Yard Belleli: in area esterna ai Siti Natura 2000

Inserire parametri dimensionali 36 Ha

ZONA primo lotto cassa di colmata: in area esterna ai Siti Natura 2000

Inserire parametri dimensionali 30,3 Ha

superficie protetta interessata 0 mq di aree intervento in aree Siti Protetti Sistema Natura 2000



(descrizione e caratteristiche nel cap. 2)

distanza dal sito Natura 2000 o 
caratteristiche salienti del sito

interessata indirettamente in modo non significativo, SIC Pinete 
dell’Arco Ionico Cod Nat IT9130006 con distanza minima  dall’area 
d‘intervento di 1,95 km (descrizione e caratteristiche nel cap. 2.1.1.)

interessata indirettamente in modo non significativo, ZPS/SIC Area 
delle Gravine Cod Nat IT9130007 con distanza minima dall’area 
d‘intervento di 2,68 Km (descrizione e caratteristiche nel cap. 2.2.1.)

interessata indirettamente in modo non significativo, IBA 139 
“Gravine” con distanza minima dall’area d‘intervento di 3,9 Km 
(descrizione e caratteristiche nel cap. 2.3.1.)

interessata indirettamente in modo non significativo, SIC Posidonieto 
Isola di San Pietro –Torre Canneto Cod Nat IT9130008 con distanza 
minima dall’area d‘intervento di 4,6 Km (descrizione  e 
caratteristiche nel cap. 2.1.2.)

interessata indirettamente in modo non significativo, SIC Mar 
Piccolo Cod Nat IT9130004 con distanza minima dall’area 
d‘intervento di 7,1 Km (descrizione e caratteristiche nel cap. 2.1.3.)

fabbisogno in termini di risorse 
(estrazione di acqua, ecc.)

le aree di cantiere saranno 
localizzate internamente al 
perimetro portuale ed 
esternamente ai SIC, non sono 
previsti interventi di prelievo di 
risorse nelle aree SIC, ZPS, IBA.

NESSUNA, non sono previsti interventi 
di prelievo di risorse nelle aree SIC, ZPS, 
IBA

emissioni (smaltimento in terra, 
acqua o aria) verificate/assenti verificate/assenti

dimensioni degli scavi verificati/assenti verificati/assenti

esigenze di trasporto

mezzi da cantiere mezzi pesanti o
mezzi movimentazione terra,
mezzi navali bettoline con 
draghe, con aree di transito 
esterna alle aree protette.

mezzi di trasporto container via mare 
Navi portacontainer, mezzi di trasporto 
container via terra camion portacontainer.

durata della fase di 

edificazione 

operatività 

e smantellamento, ecc.

657 giorni

vita utile delle opere

non previsto

realizzazione del marginamento a mare, 
mediante vibroinfissori montati su 
pontoni e a terra con l’utilizzo di 
idrofrese.

altro verificati/assenti verificati/assenti

Descrizione dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito protetto in seguito a:

(descrizione e caratteristiche ecologiche dell’area degli interventi nel cap. 3)

una riduzione dell' ́area del 
habitat verificato/assente verificato/assente

la perturbazione di specie 
fondamentali verificati/assenti verificati/assenti

la frammentazione del habitat o 
verificati/assenti verificati/assenti



della specie

la riduzione nella densità della 
specie verificati/assenti verificati/assenti

variazioni negli indicatori chiave 
del valore di conservazione 
(qualità dell' ́acqua, ecc.)

verificati/assenti verificati/assenti

cambiamenti climatici verificati/assenti verificati/assenti

Descrivere ogni probabile impatto sul sito Natura 2000 complessivamente in termini di:

interferenze con le relazioni 
principali che determinano la 
struttura del sito

verificate/assenti verificate/assenti

interferenze con le relazioni 
principali che determinano la 
funzione del sito

verificate/assenti verificate/assenti

Indicatori atti a valutare la significatività dell'incidenza sul sito protetto, identificati in base agli effetti sopra 
individuati in termini di

perdita habitat verificata/assente verificata/assente

frammentazione habitat verificata/assente verificata/assente

distruzione habitat verificata/assente verificata/assente

perturbazione habitat verificata/assente verificata/assente

cambiamenti negli elementi 
principali del sito (es. qualità 
delle acque, uso del suolo, ecc.)

verificati/assenti verificati/assenti

Sintesi, in base a quanto sopra 
riportato, degli elementi del 

piano/progetto o la loro combinazione, 
per i quali gli impatti individuati 

possono essere significativi o per i 
quali l'entità degli impatti non è 

conosciuta o prevedibile

disturbi entità conosciuta-
rumore attività di cantiere, 
possibile disturbo luminoso 

generato dal traffico veicolare, 
potenziale disturbo di entità 
conosciuta per incremento 

pulviscolo

disturbi entità sconosciuta-
criticità di rischio incidenti 

mitigato PSC cantiere

disturbi entità conosciuta

rumore attività di cantiere, traffico 
veicolare e da incremento traffico 

disturbi entità sconosciuta

verificati/assenti

Sintesi, in base a quanto sopra 
riportato, delle possibili opere di 

mitigazione proposte

Il progetto, non interessa direttamente nessun Sito Rete Natura 2000. Di 
seguito vengono descritte le opere di mitigazione previste nella fase di 
lavorazione:

ATMOSFERA



Emissioni di polveri in fase di cantierizzazione
Per ridurre al minimo la sospensione di polveri durante la fase di 
cantierizzazione, è previsto di mantenere bagnate le superfici sterrate; è 
prevista inoltre una stazione di lavaggio dei mezzi che lasciano il cantiere.

Emissioni di polveri in fase di progetto
Per ridurre al minimo il trasporto in atmosfera e la rideposizione dei 
sedimenti essiccati che vengono stoccati in attesa dello smaltimento, sarà 
prevista la pulizia delle ruote dei mezzi. Lo stoccaggio sarà condotto 
adottando le cautele tecniche previste dalla vigente normativa, ed inoltre, alla 
fine di ciascuna giornata di lavoro, i cumuli dovranno essere coperti con teli 
in LDPE ancorati alle estremità al fine di evitare l’infiltrazione di acque 
meteoriche e di evitare la diffusione di polveri casata dal vento.

AMBIENTE IDRICO

Misure di prevenzione e mitigazione degli impatti in fase di 
cantierizzazione.

Gestione delle acque di aggottamento

Per permettere lo scavo anche in presenza di acqua, si è provveduto 
all’aggottamento con idonee pompe di cantiere ed all’invio dell’acqua a 
smaltimento dopo decantazione ed opportuna verifica analitica. Le acque 
saranno inviate in maniera discontinua all’idoneo smaltimento in funzione del 
codice CER attribuito. La caratterizzazione delle acque sarà eseguita per ogni 
singola zona di scavo; i campioni di acque saranno prelevati dagli stessi 
serbatoi di accumulo secondo le modalità nel seguito descritte. 

Per lo scavo in presenza di acqua sarà previsto il mantenimento di strisce 
continue di terreno in rilevato, con funzione di piccoli argini, al fine di 
suddividere l’area di scavo in sottozone separate idraulicamente ai fini 
dell’accumulo delle acque provenienti dal sottosuolo. Tale espediente 
permetterà di minimizzare la portata di acqua da emungere per allontanare le 
acque in eccesso. 

La valutazione delle dimensioni di queste sottozone indipendenti sarà 
effettuata in corso d’opera, in avanzamento allo scavo, in funzione delle 
caratteristiche locali di accumulo d’acqua e di permeabilità dei terreni 
scavati. 

Inoltre le acque di aggottamento degli scavi e di lavaggio dei mezzi d’opera 
nell’area di lavaggio automezzi del Deposito saranno campionate.

Gestione acque meteoriche 
Attenzione verrà posta per quanto attiene la regimazione delle acque di 
pioggia onde evitare ruscellamenti verso aree non contaminate. In ogni caso, 
compatibilmente con la logistica di cantiere, si cercherà di procedere 
all’escavazione dei terreni nel periodo estivo e in periodi poco piovosi. 

È stata comunque prevista una regimazione delle acque di pioggia nelle aree 
di scavo er evitare che acque meteoriche ricadenti al di fuori delle aree di 
scavo si riversino negli scavi stessi. Tali acque saranno infatti deviate e 
saranno realizzate opportune opere idrauliche (fossi di guardia, canali 
purgatori, scoline, ecc.). 

Le acque meteoriche che ricadono sull’area del piazzale e quelle delle strade 
perimetrali alle vasche di stoccaggio saranno inviate in una canaletta rivestita 
con elementi prefabbricati trapezoidali giuntati e verranno accumulate per un 
volume complessivo di 140 mc, ripartito tra il volume invasabile nella 
canaletta sub-orizzontale lato mare (35 mc) ed il volume di 3 vasche interrate 
prefabbricate in C.A. di circa 35 mc ciascuna. 

Lo svuotamento della canaletta e della vasca viene assicurato in un tempo di 



circa 16 ore, inferiore alle 48 ore prescritte dalla normativa e sufficiente allo 
smaltimento di eventuali altri sversamenti verificatisi nelle attività di 
cantiere.

Il pozzetto di raccordo a monte delle vasche di prima pioggia è dotato di una 
tubazione di troppo pieno. Le vasche sono ispezionabili e chiuse a livello 
stradale tramite tre chiusini di ghisa classe F 900 UNI EN 124 per zone 
portuali aeroportuali e industriali.

Due stazioni di pompaggio di uguali caratteristiche, una per lo svuotamento 
delle vasche di prima pioggia e per le acque di drenaggio ed una per i reflui 
dell’impianto di disidratazione sedimenti, tramite 2 condotte, rilanciano le 
acque alla vasca di equalizzazione del TAF. E’ previsto di trattare soltanto le 
acque di prima pioggia potenzialmente inquinate.

MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI IN 
FASE DI PROGETTO

Risospensione dei sedimenti dragati  Dragaggio Fase 1a/b/c
Le attività di dragaggio ambientale saranno effettuate per aree limitate, 
confinate mediante l’installazione di barriere di dragaggio, che impediscano 
l’eventuale diffusione di contaminazione eventualmente veicolata dalla 
torbidità, creando un volume d’acqua isolato dall’esterno.

Durante tutta la durata delle operazioni, quindi, dovrà essere utilizzato un 
sistema a panne mobili galleggianti anti torbidità, disposte intorno alle aree di 
dragaggio, dotate di appendice zavorrata regolabile ed ancorata sul fondo, in 
grado di garantire la continuità di contenimento anche su fondali di vari 
livelli.

La barriera, quindi, sarà composta da una parte galleggiante per il 
contenimento di schiume e oli in galleggiamento, ed una parte immersa in 
grado di garantire il contenimento di quanto in sospensione durante le fasi di 
lavoro. 

Così facendo viene assicurata una protezione totale dal livello del mare sino 
al fondo, minimizzando il passaggio di eventuali materiali inquinanti dalla 
zona di lavoro verso l’esterno.

Le barriere saranno ancorate al fondale mediante ancore o corpi morti in 
calcestruzzo e saranno posizionate su ciascuna area in cui opera il mezzo 
dragante e quindi spostate e riposizionate sulla successiva area di intervento. 
La rimozione delle panne non potrà essere effettuata immediatamente al 
termine delle operazioni di scavo, ma sarà necessario attendere un tempo 
adeguato in modo da permettere la completa sedimentazione naturale del 
materiale eventualmente messo in sospensione.

Durante le operazioni di spostamento e riposizionamento delle panne, prima 
di riprendere le operazioni di dragaggio, sarà verificata la stabilità delle stesse 
e dei relativi ancoraggi al fondo, ponendo massima attenzione a che non si 
crei una nuova sospensione del sedimenti durante le fasi di posizionamento 
degli elementi di ancoraggio.

Le panne verranno utilizzate anche in prossimità della zona di attracco delle 
bettoline; è infatti previsto che esse siano circondate da panne per tutta la fase 
di scarico.

In tale zona si prevede eventualmente di intervenire con dragaggi di 
“precisione” per la rimozione di eventuali sversamenti di sedimenti 
contaminati.

Dragaggio Fase 3/4/5

Tutte le azioni di dragaggio delle fasi 3, 4 e 5, sia dragaggio ambientale, che 
portuale, vengono effettuate mediante draghe aspiranti semoventi con pozzo 



di carico. Tale scelta limita la generazione di torbidità.

Dragaggio Fase 6

Durante la fase di dragaggio 6a, verrà utilizzata una draga aspirante 
semovente con pozzo di carico, mentre nelle fasi di dragaggio 6b e 6c, verrà 
utilizzata una draga ambientale meccanica e verranno messe panne anti-
torbidità, intorno alle aree di dragaggio, dotate di appendice zavorrata 
regolabile ed ancorata sul fondo, in grado di garantire la continuità di 
contenimento anche su fondali di vari livelli.

SCARICO CASSA DI COLMATA
Il sistema di allontanamento delle acque in esubero è costituito da un canale a 
sezione rettangolare realizzato sulla scogliera del V sporgente, predisposto, 
nella sua parte iniziale, per accogliere le acque sfiorate da diverse paratoie 
automatizzate ad altezza regolabile. Si è prevista l’installazione di 6 paratoie 
della larghezza di 1.200 mm, di cui n. 3 a sfioro superiore (a stramazzo 
rettangolare sulla lama della paratoia) e n. 3 a ghigliottina (a stramazzo 
inferiore sotto battente).

E’ previsto di cominciare a gestire l’allontanamento delle acque della cassa di 
colmata già prima dell’inizio delle attività di dragaggio, utilizzando una 
idrovora galleggiante che consenta di abbassare il livello in vasca di circa 1,5 
m rispetto al livello medio marino. Questo abbassamento, considerato che si 
prevede di invasare miscela nella vasca fino alla quota di circa +1,5 m 
s.l.m.m., consente di avere un volume di invaso e laminazione delle portate in 
ingresso e uscita, disponibile pari a circa 828.675 m3.

Le attività di refluimento dei sedimenti in cassa di colmata inizieranno dal 
lato sud del palancolato, più lontano dal canale di efflusso, andando via via 
verso est. La distribuzione interna avverrà mediante l’utilizzo di un sistema a 
tubazioni agganciato al marginamento in modo da massimizzare il percorso 
verso il canale di scarico. Si prevede di installare una bocchetta di uscita ogni 
20 m, in modo da diffondere quanto più uniformemente possibile il 
sedimento nella vasca. La distribuzione verrà integrata mediante l’utilizzo di 
un mezzo anfibio che, durante l’intervallo tra uno scarico e l’altro, distribuirà 
uniformemente il sedimento. Per evitare che la torbidità dell’acqua della zona 
di refluimento si estenda sin dalle prime fasi al resto della cassa di colmata, 
saranno utilizzate diverse panne antitorbidità, di cui la prima linea sarà posta 
immediatamente a ridosso dell’area di refluimento, e altre due linee poste 
trasversalmente alla cassa di colmata in direzione nord-sud.

La qualità delle acque in uscita dal canale sarà analizzata in continuo, 
mediante apposita centralina di controllo in continuo per alcuni parametri, e 
mediante campionamento per gli altri parametri, in modo da evitare lo 
sversamento in mare di acque contaminate o torbide. Il canale è stato 
progettato in modo tale che, nel caso di inammissibilità allo scarico diretto a 
mare, rilevata dalla centralina di monitoraggio in continuo, le acque di 
esubero della cassa di colmata potranno essere deviate, mediante un apposito 
sistema di paratoie automatizzate, verso la stazione di pompaggio, da cui 
saranno rilanciate all’impianto di trattamento.

SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI MATERIALE 
CONTAMINATO NELL’AREA DI CANTIERE ED 
INFILTRAZIONE DI PERCOLATO DALLE VASCHE DI 
STOCCAGGIO DEI SEDIMENTI

La fase di caricamento, trasporto e scaricamento dei sedimenti sui/dai mezzi 
terrestri utilizzati per la loro movimentazione dovrà essere effettuata 
adottando accorgimenti finalizzati ad impedire possibili dispersioni del 
materiale inquinato, in particolare si prevede:

• di lasciare sempre un franco abbondante tra la superficie del fango e 
il bordo superiore del volume di carico;



• un sistema di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dall’area di 
deposito temporaneo dei sedimenti;

• uso camion con cassoni a tenuta stagna;

• uso di benne a tenuta stagna nel trasferimento a terra dei sedimenti.

A salvaguardia di eventuali sversamenti accidentali di sedimenti/materiale 
contaminato nelle aree di cantiere si implementeranno le seguenti misure:

1. Impermeabilizzazione dell’Area Tecnica di Lavorazione e dell’Area 
Tecnica di Stoccaggio/Caratterizzazione mediante la posa in opera, per 
ciascuna di una geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) dello 
spessore di 1,5 mm.

2. L’area Tecnica di Lavorazione e l’area Tecnica di 
Stoccaggio/Caratterizzazione saranno dotate, nella parte anteriore delle 
platee, di una rete di canalizzazione e raccolta, delle eventuali acque di 
percolazione. A tale scopo, in modo da assicurare in ogni punto il giusto 
deflusso delle eventuali acque di percolazione, ciascun piano finito della 
platea sarà caratterizzato da una pendenza massima del 2%.

3. Nell’area tecnica di stoccaggio/caratterizzazione dei sedimenti 
dragati, al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni di lisciviazione di 
contaminanti, da parte delle acque meteoriche, ciascuna cella di 
accumulo materiali sarà dotata di un sistema di copertura a scorrimento, 
costituita da un telone in PVC retrattile, sostenuto da una struttura 
metallica solidale ad un sistema a scorrimento su guide e provvista di 
canali laterali di raccolta delle acque meteoriche.

A salvaguardia di infiltrazione di percolato dalle vasche di stoccaggio 
provvisorie si implementeranno le seguenti misure:

1. Le acque di refluimento provenienti dai sedimenti depositati nelle 
vasche di stoccaggio provvisorio, ai fini di garantire il non trasferimento 
degli inquinanti agli ambienti circostanti, dovranno essere raccolte, 
analizzate e, se necessario, prima del loro scarico a mare sottoposte a 
trattamento. A tale scopo il manufatto di stoccaggio temporaneo dove 
dovranno essere collocati i sedimenti pericolosi dragati sarà dotato di un 
sistema di drenaggio e raccolta delle acque di dewatering che addurrà tali 
acque ad impianto di trattamento.

2. I materiali depositati nel manufatto di deposito temporaneo 
dovranno essere coperti con teli impermeabili, così da evitare la 
dispersione eolica dei materiali e garantire la protezione dagli eventi 
meteorici.

Le vasche di stoccaggio provvisorio dei sedimenti in attesa di disidratazione e 
trattamento (viola) e dei sedimenti che verranno conferiti successivamente in 
cassa di colmata verranno opportunamente impermeabilizzate, tramite un 
pacchetto di impermeabilizzazione artificiale così composto, dal basso verso 
l’alto:

a. GCL – Geocomposito bentonitico (uno strato di bentonite interposta 
tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato in filamenti di 
polipropilene; i vari componenti sono a loro volta tra loro agugliati ed 
uno dei due non tessuti risulta laminato con una sottile membrana in 
polietilene);

b. geomembrana in HDPE: spessore 2.5 mm;

c. geotessile tessuto non tessuto con funzione di protezione 
antipunzonamento massa areica 400-600 gr/mq;

d. geocomposito drenante (eventualmente presente).

Per garantire l’efficacia dell’impermeabilizzazione anche nell’ipotesi, non 
probabile, di rottura accidentale del pacchetto impermeabilizzante artificiale, 



sarà realizzato anche uno strato di fondo naturale, in argilla, dello spessore di 
50 cm, posto in opera preliminarmente alla realizzazione degli argini.

SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI MATERIALE 
CONTAMINATO DURANTE IL TRASPORTO IN MARE E ED 
INFILTRAZIONE DI PERCOLATO DALLA CASSA DI 
COLMATA

La fase di caricamento, trasporto e scaricamento dei sedimenti sui/dai mezzi 
marittimi e terrestri utilizzati per la loro movimentazione dovrà essere 
effettuata adottando accorgimenti finalizzati ad impedire possibili dispersioni 
del materiale inquinato, in particolare si prevede:

• di lasciare sempre un franco abbondante tra la superficie del fango e il 
bordo superiore del volume di carico;

• uso di bettoline, motobette con cassoni a tenuta stagna;

• uso di benne a tenuta stagna.

Anche nelle fasi di scarico a terra dei sedimenti dragati è previsto l’utilizzo di 
benne a tenuta stagna nonché la protezione dell’area di scarico mediante 
panne che limitano la circolazione del materiale in sospensione.

Per potere accogliere i sedimenti contaminati, sebbene non pericolosi, la 
cassa di colmata presenterà un sistema di impermeabilizzazione,  naturale sul 
fondo, e completato artificialmente al perimetro, in grado di assicurare 
requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K ≤1,0 x 10-9 m/s per uno 
spessore ≥ 1 m.

Per garantire tali caratteristiche l’area della cassa di colmata sarà marginata 
mediante:

• un doppio palancolato metallico composito con giunti impermeabili e 
betoncino semiplastico impermeabile all’interno, lungo i due lati fronte 
mare;

•  un diaframma semiplastico, lungo i due lati a terra. 

In entrambi i casi, sia le palancole che il diaframma, si ammorseranno nella 
formazione impermeabile di base, costituita da argille in facies grigio 
azzurra, che si trovano ad una profondità variabile tra i -19,00 m e i -29,00 m 
sotto il livello medio del mare.

I requisiti di impermeabilità imposti dalla normativa saranno garantiti 
mediante l’utilizzo di palancole profilate esclusivamente a caldo, montate con 
l’ausilio di giunti a tenuta, ammorsate per almeno un metro nella formazione 
impermeabile e grazie al riempimento dell’intercapedine tra i due palancolati 
con un betoncino semiplastico impermeabile.

MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
RESIDUI POST-OPERAM

Non essendo possibile garantire la rimozione dei sedimenti “gialli” e “verdi” 
in prossimità della radice della darsena e del basamento del 5° Sporgente, al 
fine di garantire comunque un loro “capping”, si è prevista la posa in opera di 
un sistema di protezione permeabile a barriera reattiva che confini i sedimenti 
e protegga il piede del molo dall’erosione. 

Materassino reattivo e materasso di protezione

Il sistema composito previsto vede la combinazione di due sistemi:

• il materassino reattivo per l’azione di barriera ai contaminati;

• il materasso in geogriglia riempito di inerti di protezione all’erosione.

Il materassino reattivo viene reso solidale con il materasso in geogriglia 
tramite legatura. La preparazione viene eseguita a terra e successivamente si 



effettua il varo nello specchio d’acqua. Si garantisce la sovrapposizione dei 
tappetini reattivi, lasciando un franco all’esterno del perimetro di ciascuno 
materasso in geogriglia.

Nel caso in esame:

•  per evitare la diffusione della contaminazione la soluzione adottata prevede 
tre materassini reattivi sovrapposti ciascuno alto 0,635 cm; quindi 1,905 
cm in totale;

•  il materasso di protezione è alto 30,48 cm.

Il materassino reattivo previsto è un materassino composito permeabile 
composto da materiali reattivi incapsulati in una matrice di tessuto non 
tessuto posta a sandwich tra due strati di geotessile.

Il geotessile superiore è del tipo agugliato, un tessuto non tessuto laminato a 
caldo in una matrice di tessuto non tessuto agugliata in un geotessile tessuto. 
Attraverso questo processo innovativo, l’RCM può combinare due materiali 
reattivi.

L’RCM viene utilizzato per il trattamento subacqueo in situ di sedimenti 
contaminati e di sedimenti residuali post-dragaggio. Esso costituisce un 
materiale reattivo che tratta i contaminanti che vengono trasportati per flusso 
diffusivo. Il geotessile fornisce inoltre benefici aggiuntivi quali la stabilità e 
l’isolamento fisico, limitando quindi che il sedimento torni in soluzione 
(Fonte Relazione Tecnica allegata al progetto, Codice Elaborato 
PUG102_PDED008 “RELAZIONE GEOTECNICA”).

VEGETAZIONE FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI MARINI
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e mitigazione degli impatti in 
relazione agli ecosistemi marini si fa riferimento a quanto sopra riportato per 
l’ambiente idrico.
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1.  PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO 

Il presente studio è stato redatto allo scopo di determinare gli effetti indotti nei con-
fronti della componente ambientale “Atmosfera” durante la fase di esercizio per la 
realizzazione del proposto intervento. 
Vista, infatti, la tipologia delle opere, gli effetti a carico dell’atmosfera durante la 
fase di cantiere sono da ritenersi poco significativi e, comunque, di carattere tem-
poraneo. 
Lo studio è stato articolato nelle seguenti fasi operative:  

• caratterizzazione meteoclimatica a scala locale; 

• caratterizzazione dello stato qualitativo dell’aria;

• inquadramento normativo; 

• svolgimento di simulazioni modellistiche mediante la suite CALWin (modello di 
tipo “climatologico”) per la determinazione dei carichi inquinanti durante la fase 
di esercizio; 

• valutazione degli effetti indotti durante la fase di esercizio in considerazione 
degli scenari di riferimento adottati, vale a dire gli scenari caratterizzati dai vo-
lumi di traffico veicolare e natanti riferiti all’anno 2004 (scenario ante operam) e 
2011 (scenario post operam) e dalle condizioni meteorologiche. 
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2.  RICHIAMO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Il 15 settembre 2010 è stato pubblicato, sul S.O. n° 21 7 alla Gazzetta Ufficiale n° 
216, il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sulla qualità dell'aria. Fino a ta-
le data ha continuato a trovare applicazione il precedente quadro normativo in ma-
teria di tutela dall'inquinamento atmosferico, in particolare il D.Lgs. n. 351/1999 e il 
D.Lgs. n. 152/2007, di attuazione, rispettivamente, delle direttive comunitarie 
96/62/CE “in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente” e 
2004/107 /CE “concernente l'arsenico, il Cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocar
buri policiclici aromatici nell' aria ambiente”. 
Il D.Lgs. n° 155/2010 permette l’attuazione della di rettiva 2008/50/CE “relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

Tale decreto ha l’obiettivo di aggiornare il quadro normativo italiano alla luce dello 
sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario, riunendo in un unico 
strumento legislativo il corpus normativo, la disciplina della qualità dell’aria in rela-
zione a tutte le seguenti sostanze: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 
monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5 e ozono, disciplinate nella direttiva 
del 2008; oltre ad arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, di cui alla direttiva 
del 2004. 
Ulteriore scopo del D.Lgs. n. 155/2010 è quello di superare, trovando adeguate 
soluzioni normative, le criticità emerse in dieci anni di applicazione della legisla-
zione nazionale precedentemente in vigore, con il duplice intento di razionalizzare 
le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, secondo canoni di effi-
cienza, efficacia ed economicità, nonché di responsabilizzare tutti i soggetti coin-
volti nell'attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle 
competenze tra Stato e regioni, che sono i principali enti coinvolti nell'attuazione di 
queste norme. 
Non vanno, infine, trascurate le ripercussioni di queste norme sulla popolazione. A 
tale proposito anche la cittadinanza è, in qualche misura, destinataria delle dispo-
sizioni del D.Lgs. n. 155/2010. Basti pensare, da un Iato, all'innegabile influenza 
negativa che può avere l'inquinamento atmosferico sulla salute umana e, dall'altro, 
al rilievo dato alla divulgazione dei dati e all'informazione del pubblico. 
Corpus normativo unico per la gestione della qualità dell’aria
L'articolo 1 individua nell'istituzione di un quadro normativo unitario in materia di 
valutazione e di gestione della qualità dell'aria la finalità principale del provvedi-
mento. Per ottenere questo scopo, occorre fissare:  

• obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti 
nocivi per la salute umana e per l' ambiente nel suo complesso; 

• individuare metodi uniformi di valutazione della qualità dell'aria, validi sull'intero 
territorio nazionale; 

• raccogliere informazioni per adottare misure efficaci per contrastare l'inquina-
mento; 

• migliorare la qualità dell'aria ambiente, ovvero mantenerla, laddove buona; 

• garantire l'informazione del pubblico; 

• favorire la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
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Si tratta di obiettivi di breve, medio e lungo periodo che troveranno una graduale 
realizzazione nel tempo. Tutte le attività previste nel presente decreto legislativo 
sulla qualità dell'aria sono, infatti, destinate a essere applicate nel corso di più an-
ni, in modo costante e sistematico.  
Al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, il decreto legislativo in e-
same prevede: 

• un sistema di valutazione e dì gestione della qualità dell'aria che deve rispetta-
re ovunque standard qualitativi elevati e omogenei, onde assicurare un ap-
proccio uniforme su tutto il territorio nazionale e che le stesse situazioni di in-
quinamento siano valutate e gestite in modo analogo; 

• un sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e 
delle informazioni relative alla valutazione della qualità dell' aria ambiente or-
ganizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscen-
za da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico; 

• un sistema di misurazioni e di tecniche di valutazione basato su procedure 
funzionali alle sopra elencate finalità, secondo canoni di efficienze, efficacia ed 
economicità. 

Negli articoli 3 e 4, viene ripreso il concetto di zonizzazione dell'intero territorio na-
zionale,già previsto dalla normativa previgente. La suddivisione del territorio na-
zionale che, per la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 155/2010, costituisce il pre-
supposto per organizzare la valutazione della qualità dell’aria ,è affidata alle 
regioni (e alle province autonome). Ciascuna regione elabora un progetto di zo-
nizzazione e lo trasmette al Ministero dell’Ambiente che, coadiuvato dall'ISPRA, 
ne valuta la conformità alle norme del decreto legislativo. Tra i compiti del Ministe-
ro competente vi è anche quello di tenere conto della coerenza dei progetti di zo-
nizzazione pervenuti da tutte le regioni. Nella classificazione del territorio, devono 
essere individuati, in primo luogo, gli agglomerati (coincidenti con un'area urbana 
o un insieme di aree urbane con una determinata densità abitativa) e poi le altre 
zone, da identificare preferibilmente con i confini amministrativi degli enti locali. 
La zonizzazione del territorio deve essere esaminata con cadenza almeno quin-
quennale, mentre un primo riesame delle zonizzazioni in atto alla data di entrata in 
vigore del presente decreto va fatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore del 
decreto. Le regioni (e le province) hanno dunque tempo fino a gennaio 2011 per 
ottemperare a questo primo adempimento. 
La valutazione della qualità dell'aria e le relative misurazioni devono essere effet-
tuate per ciascuna sostanza inquinante contemplata nel D.Lgs. n. 155/2010, e so-
no basate su reti di stazioni di misura soggette alla gestione e al controllo pubbli-
co, sotto la diretta responsabilità di regioni e province autonome, o delle agenzie 
regionali per la protezione dell'ambiente, appositamente delegate dagli enti com-
petenti. Il decreto in esame mira a razionalizzare le reti di misurazione esistenti, il 
che comporta la rimozione e/o la ricollocazione delle stazioni non conformi ai vi-
genti requisiti di ubicazione e l'eliminazione delle stazioni superflue ai fini del nuo-
vo provvedimento.  
Tra le novità di sicuro rilievo del D.Lgs. n. 155/2010, va segnalato l'obbligo di rile-
vazione delle polveri sottilissime, le PM2,5  previsto all'articolo 6, comma 1, lettera 
a) e nell' Allegato VI, per quanto concerne la regolamentazione dei siti di campio-
namento di questa specifica tipologia di particolato. La rilevazione delle polveri 
sottilissime integra e va ad aggiungersi alla rilevazione delle PM10.
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L’articolo 9 si occupa delle azioni da intraprendere nell'ipotesi di superamento dei 
valori e dei livelli degli inquinanti contemplati nel decreto. In Caso di superamento 
dei valori limite le regioni devono adottare appositi piani per agire sulle principali 
sorgenti di emissione e raggiungere, in tal modo, i valori limite; per i valori obiettivo 
[Allegato XIII], le regioni adottano misure - che non comportino costi sproporziona-
ti - che agiscano sulle sorgenti di emissione.  
Infine, per il superamento dei livelli critici [Sub-Allegato XI], le regioni devono adot-
tare misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione.  
In caso di superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per più inquinanti, de-
vono invece essere adottati piani integrati. 
Il concetto di costi sproporzionati compare più volte nel provvedimento in esame e 
compariva anche nella legislazione precedentemente in vigore. La ragione sta nel 
fatto che, date le caratteristiche e la natura degli inquinanti che possono essere 
presenti nell'aria, eliminarli o ridurli può comportare costi difficilmente sostenibili, a 
cui potrebbero aggiungersi risultati non sempre del tutto soddisfacenti. La legisla-
zione in materia prescrive, pertanto, che gli Stati siano obbligati a ridurre o elimi-
nare gli inquinanti atmosferici; purché le relative spese necessarie non vadano a 
gravare eccessivamente sulle casse degli enti pubblici.  
In merito alle soglie di allarme, per evitare il rischio del loro superamento, dovran-
no essere, adottati, sempre ad opera di regioni o province, piani d'azione a breve 
termine, disciplinati dall'articolo 10. 
Per dare attuazione a tutte le tipologie di piani per la qualità dell'aria previsti nel 
decreto, l'articolo 11 individua ulteriori prescrizioni che questi documenti possono 
contenere. Si tratta delle decisioni - note già da tempo alla popolazione, in partico-
lare ai residenti nei grandi centri urbani - di limitazione alla circolazione dei veicoli 
a motore, direttamente adottate dai sindaci all'uopo delegati dalle regioni, a cui 
possono essere affiancate altre prescrizioni a tutela delle fasce più sensibili della 
popolazione, come anziani e bambini, o anche provvedimenti volti a regolamenta-
re la localizzazione degli insediamenti produttivi. 
Tra i compiti delle regioni va, infine, ricordata la redazione dell'inventario delle 
proprie emissioni, da predisporsi ogni tre anni, per la prima volta con riferimento ai 
dati relativi al 2010. Questa incombenza, ai sensi dell'articolo 22, è posta anche a 
carico dello Stato, che provvederà a elaborare l'inventario nazionale con il suppor-
to tecnico dell'ISPRA. 
Oltre agli inventari delle emissioni, alle regioni e allo Stato è imposto l'obbligo di 
elaborare propri scenari energetici e dei livelli delle attività produttive' con riferi-
mento alle principali attività responsabili dell'emissione di sostanze inquinanti in 
atmosfera, nonché, ai più rilevanti fattori che determinano la crescita economica 
dei diversi settori produttivi, quali energia, trasporti, riscaldamento civile e agricol-
tura. 
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μ

Figura 21: Valori limite degli inquinanti simulati nel presente studio 
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3.  STATO ATTUALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NELLA ZONA
IN ESAME 

3.1.  Piano Regionale della Qualità dell’Aria 

Il Piano Regionale Qualità dell’Aria (PRQA) è stato adottato con Deliberazioni del-
la Giunta della Regione Puglia No. 328 dell'11 Marzo 2008 e No. 686 del 6 Maggio 
2008; emanato con Regolamento Regionale No. 6 del 21 Maggio 2008. 
Il Piano è stato predisposto in ottemperanza ad uno specifico obbligo definito dalla 
normativa nazionale vigente che assegna alle Regioni e alle Province Autonome 
le competenze del monitoraggio della qualità dell’aria e della pianificazione delle 
azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai valori 
limite. 
Al fine di focalizzare in maniera più mirata l’obiettivo di risanamento dell’aria, il ter-
ritorio regionale è stato suddiviso in 4 zone con l’obiettivo di distinguere i comuni 
in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti di-
verse misure di risanamento da applicare: 

• ZONA A: comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in 
atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare; 

• ZONA B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali 
soggetti alla normativa sull’Integrated Pollution Preventive Control (IPPC); 

• ZONA C: comprendente i comuni con superamenti dei valore limite a causa di 
emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti 
industriali soggetti alla normativa IPPC; 

• ZONA D: comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità. 
Le zone che presentano criticità sono la A, la B e la C. Pertanto le misure per la 
mobilità e per l’educazione ambientale previste dal Piano si applicano in via priori-
taria nei comuni rientranti nelle ZONE A e C. Le misure per il comparto industriale, 
invece, si applicano agli impianti industriali che ricadono nelle zone B e C. Le mi-
sure per l’edilizia si applicano in tutto il territorio regionale. 
Gli interventi nei comuni rientranti nella zona di mantenimento D si attuano in una 
seconda fase, in funzione delle risorse disponibili. 
I Comuni nei quali, oltre a emissioni da traffico autoveicolare, si rileva la presenza 
di insediamenti produttivi rilevanti (impianti soggetti ad AIA), come il caso del Co-
mune di Taranto, sono inclusi nelle Zone B e C. In questi comuni si applicano sia 
le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità sia le misure per il comparto 
industriale. Il Porto di Taranto ricade in Zona C. 
Il PRQA contiene le informazioni utili alla descrizione della qualità dell’aria nella 
Regione Puglia nell’anno di riferimento 2005: 
1. stima delle emissioni inquinanti, calcolate attraverso la metodologia CORI-

NAIR 
2. dati di qualità dell’aria misurati dalle reti fisse di monitoraggio 
3. simulazioni modellistiche dei livelli di concentrazione in atmosfera, effettuata a 

partire dall’elaborazione dell’inventario Regionale delle Emissioni e dei dati di 
qualità dell’aria rilevati dalle reti di monitoraggio 
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• Stima delle emissioni inquinanti, calcolate attraverso la metodologia CORI-
NAIR

Di seguito è riportata la visualizzazione dei diversi comparti (industriale, civile, tra-
sporti, ecc.) alle emissioni di ciascun inquinante per la Provincia di Taranto. 
CO: le emissioni di CO della Provincia di Taranto rappresentano il 74% delle e-
missioni regionali. Per Taranto il contributo principale è costituito dal settore indu-
striale quasi esclusivamente determinato dalla presenza dell’ILVA. 

NOx: per gli ossidi di azoto i pesi maggiori nel computo totale delle emissioni re-
gionali sono attribuibili essenzialmente ai macrosettori 7 (trasporto su strada), 3 
(combustione nell’industria), 4 (processi produttivi) e 1 (produzione di energia e 
trasformazione di combustibili). Per la provincia di Taranto sono significativamente 
consistenti i processi produttivi che da soli contribuiscono al 87% delle emissioni 
regionali associate al macrosettore 4. 
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Polveri totali: per la provincia di Taranto risulta importante l’apporto dei processi 
produttivi determinato esclusivamente dalle emissioni dello stabilimento ILVA.  

• Dati di qualità dell’aria misurati dalle reti fisse di monitoraggio
Di seguito si riportano schematicamente tabelle riassuntive estrapolate dal PRQA 
relative al 2005. Nel paragrafo successivo si riportano i dati aggiornati al 2011 e-
stratti dalla Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Puglia – ARPA 

Stazioni media annua 

Taranto – Via Machiavelli 2,2 

Taranto - Archimede 4,2 

Statte – Ponte Wind 4,6 

Grottaglie 2,0 

Martina Franca 2,3 

Manduria 6,0 

Tabella 31: Riepilogo valori CO – anno 2005 
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Stazioni media annua Superamenti del 
valore limite orario 

Taranto – Via Machiavelli 51 17 

Taranto - Archimede 23  

Taranto – Alto Adige 39  

Taranto – San Vito 15  

Statte – Via delle sorgenti 23 2 

Taranto - Talsano  11  

Taranto – c/o Carcere 14  

Taranto – Paolo VI 14  

Statte – Ponte wind 19  

Grottaglie 14  

Martina Franca 25  

Manduria 32  

Tabella 32: Riepilogo valori NO2 – anno 2005 

/Stazioni media annua Superamenti del 
valore  limite gior-
naliero 

Taranto – Via Machiavelli 28 23 

Taranto - Talsano 29 23 

Taranto – c/o Carcere 25 4 

Taranto - Archimede 39 56 

Statte – Via delle sorgenti 29 16 

Statte – PonteWind 14  

Taranto – Paolo VI 33 36 

Tabella 33: Riepilogo valori PM10 – anno 2005 

• Simulazioni modellistiche dei livelli di concentrazione in atmosfera, effettuata a 
partire dall’elaborazione dell’inventario Regionale delle Emissioni e dei dati di 
qualità dell’aria rilevati dalle reti di monitoraggio

Come sottolineato dalla Direttiva Europea sulla valutazione e gestione della quali-
tà dell’aria 96/62/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n° 351, le tec-
niche modellistiche sono un importante strumento di supporto alla valutazione del-
la qualità dell’aria. Ponendo in relazione deterministica emissioni e concentrazioni, 
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esse consentono di ottenere campi di concentrazione in aree di territorio dove non 
esistono punti di misura, di individuare le porzioni di territorio più critiche da un 
punto di vista delle ricadute di contaminanti, di studiare scenari ipotetici di emis-
sioni e di valutare i risultati delle misure di riduzione delle emissioni previste nei 
piani e nei programmi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. 
Nella scelta dei modelli da utilizzare per la valutazione della qualità dell’aria nella 
Regione Puglia, seguendo le linee guida del DM 1 ottobre 2002, n° 261 si è tenuto 
conto dei seguenti fattori: 

 la scala spaziale scelta doveva essere in grado di ricoprire l’intera re-
gione; 

 la scala temporale relativa ai risultati utilizzati doveva permettere le ela-
borazioni previste dalla legge; 

 i modelli meteorologici dovevano essere in grado di riprodurre corretta-
mente sia ai campi di vento tridimensionalmente che le variabili che de-
scrivono la turbolenza atmosferica; 

 la complessità dei fenomeni di trasformazione chimica; 
  la disponibilità dei dati di emissioni in input. 

Per la sua posizione geografica, la Regione Puglia da un punto di vista meteoro-
logico è esposta a complesse circolazioni atmosferiche che sommano effetti di cir-
colazioni a mesoscala ad effetti locali causati da disomogeneità della superficie 
terrestre, rilievi orografici, variazioni di rugosità, linee di costa, che influenzano sia 
il trasporto che l’evoluzione dello strato di rimescolamento. 
Sulla base di queste considerazioni è stato utilizzato il sistema dei modelli RAMS 
– CALMET – CALGRID (Shipa et al. 2004) e, per alcune simulazioni preliminari di 
casi di studio del PM10 il modello CALPUFF. 
Il sistema di modelli sopra riportato è stato utilizzato per simulare il trasporto, la di-
spersione e le trasformazioni chimiche degli inquinanti atmosferici normati dalla 
legge per l’anno 2005. 
Di seguito si restituisce una sintesi dei risultati delle simulazioni modellistiche che, 
sebbene non aggiornati, fotografano bene la distribuzione degli inquinanti sul terri-
torio regionale. 
Monossido di carbonio: la figura successiva mostra la distribuzione della concen-
trazione media annua di CO per l’anno 2005. Dalla mappa emergono essenzial-
mente 2 aree di valori in media più elevati: quella intorno a Taranto e quella nella 
zona di bari. Nel primo caso a dominare sono le emissioni a carattere industriale, 
nell’altro le emissioni legate al settore dei trasporti. 
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Biossido di azoto: i risultati delle simulazioni modellistiche, in accordo con i dati 
della rete di monitoraggio, mettono in evidenza come nelle aree di Bari e a nord di 
Bari così come nella zona circostante Taranto e a Brindisi viene superato il valore 
della soglia di valutazione superiore, pari a 32 μm3.
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3.2.  Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Puglia  ARPA 

Lo stato della qualità dell’aria di Taranto è significativamente influenzato dalla pre-
senza degli impianti industriali e più in generale dalle attività umane. 
In particolare le principali emissioni nell’area in esame provengono da: 

• stabilimento ILVA; 

• raffineria Eni; 

• centrale Termoelettrica Enipower all’interno della raffineria Eni; 

• stabilimento Cementir; 

• due centrali termoelettriche all’interno dello stabilimento dell’ILVA; 

• impianti di riscaldamento ad uso domestico; 
A quanto sopra si aggiungono le emissioni tipiche di un ambiente urbano e portua-
le principalmente costituite da: 

• traffico urbano ed extraurbano; 

• traffico navale. 
Il polo siderurgico ILVA, la raffineria Eni e il cementificio Cementir contribuiscono 
in modo rilevante alle emissioni, in particolar modo di polveri. 
Nell’area vasta di Taranto, il monitoraggio della qualità dell’aria, avviene attraverso 
una rete di misura gestita da Arpa Puglia e costituita da 10 postazioni di monito-
raggio (ARPA Puglia, 2011). 
Di seguito si riporta l’ubicazione di tali stazioni e gli inquinanti monitorati. 
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Tabella 34: Rete di rilevamento Provinciale della Qualità dell’Aria di Taranto 

Figura  31:  Mappa  delle  Stazioni  della  Rete  di  Rilevamento  della  Qualità 
dell’Aria (nel’area d’intervento) gestita dal Dipartimento Provinciale di Taran
to di ARPA Puglia (ARPA Puglia, 2011) 

Di seguito si riportano i dati registrati nell’ambito della rete di monitoraggio provin-
ciale contenuti nelle relazioni mensili sullo stato della qualità dell’aria (ARPA Pu-
glia, 2011). 

PM10

In tabella sono riportati i principali indici statistici delle concentrazioni rilevate per il 
PM10 nell’anno 2011 ed il loro confronto con i limiti da D.Lgs. 155/2010.. 
Per effettuare tale confronto si considerano le cinque stazioni di monitoraggio più 
vicine all’area portuale. 

SS 7 Massafra ponte WIND

CISI

Via Archimede

Via Machiavelli

Via Alto Adige

Via Speziale

Colonia S. Vito
Talsano, Via Brunelleschi
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Postazione Periodo di 
mediazione 

Numero Superamenti 
 annuali (μg/m3)

Limite Normativa 
(μg/m3)

Colonia S. vito 6

Via Alto Adige 9

Via Macchiavelli 45

SS7 per Massafra – ponte 
Wind 

8

Via Archimede 

Limite 

giornaliero 

41

50 μg/m3 da non supe-
rare più di 35 volte 

nell’anno 

Postazione Periodo di 
mediazione 

Valore medio annuo* 
(μg/m3)

Limite Normativa 
(μg/m3)

Colonia S. vito 23,27 

Via Alto Adige 26,62 

Via Macchiavelli 36,78 

SS7 per Massafra – ponte 
Wind 

22,22 

Via Archimede 

Limite 

annuale 

36,46 

40 μg/m3

* come media delle medie mensili 

Figura 32: trend di concentrazione di PM10 

Nel complesso, i dati di PM10 del 2011 mostrano un leggero peggioramento rispet-
to al 2010. Il limite sulla media annuale e stato rispettato in tutti i siti di monitorag-
gio, mentre non e stato ancora conseguito il rispetto del limite di 35 superamenti 
giornalieri del valore di 50 mg/m3, che è stato superato nei siti di Via Archimede e 
Via Machiavelli. 
NO2

In tabella sono riportati i principali indici statistici delle concentrazioni rilevate per il 
PM10 nell’anno 2011 ed il loro confronto con i limiti da D.Lgs. 155/2010. 
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Per effettuare tale confronto si considerano le cinque stazioni di monitoraggio più 
vicine all’area portuale. 

Postazione Periodo di 
mediazione 

Numero Superamenti 
 annuali (μg/m3)

Limite Normativa 
(μg/m3)

Colonia S. vito 0

Via Alto Adige 0

Via Macchiavelli 0

SS7 per Massafra – ponte 
Wind 

0

Via Archimede 

Limite 

orario 

0

200 μg/m3 da non su-
perare più di 18 volte 

nell’anno 

Postazione Periodo di 
mediazione 

Valore medio  
 annuo* (μg/m3)

Limite Normativa 
(μg/m3)

Colonia S. vito 13,51 

Via Alto Adige 35,10 

Via Macchiavelli 28,68 

SS7 per Massafra – ponte 
Wind 

13,67 

Via Archimede 

Limite 

annuale 

19,71 

40 μg/m3

* come media delle medie mensili

Figura 33: trend di concentrazione di NO2

Il limite di 18 superamenti annui del limite orario di 200 mg/m3 non e stato raggiun-
to in nessuna stazione di monitoraggio. Questo dato mostra come l’inquinamento 
da NO2 sia caratterizzato da livelli che, in alcune realtà, si attestano su livelli pros-
simi o superiori al limite di legge medio annuo, più che da episodi di criticità brevi 
e intensi. 
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L’analisi degli andamenti temporali delle medie annue, infine, indica un leggero in-
cremento rispetto al 2010  
Benzene
Il D.Lgs. 155/2010 fissa un valore limite di concentrazione annuo di 5 mg/m3. Nel 
2011 tale soglia non è stata superata in nessuna delle stazioni di monitoraggio at-
tive.  

Figura 34: Valori medi annui di benzene  2011 

Figura 35: trend di concentrazione di benzene – 2005/2011 
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4.  PREVISIONE,  A  SCALA  LOCALE,  DEGLI  EFFETTI  ATTESI
DALL’ESERCIZIO  DELLE  OPERE  IN  PROGETTO  (SIMULA
ZIONI MODELLISTICHE DI TIPO “CLIMATOLOGICO”) 

4.1.  Generalità 

Lo svolgimento delle simulazioni modellistiche è stato finalizzato alla verifica delle 
concentrazioni delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi dal traffico veicolare 
e navale associato alle attività del molo polisettoriale del porto di Taranto. 
I valori ricavati dalle simulazioni sono stati confrontati con i dati indicati dalla vi-
gente normativa relativamente ai limiti per la qualità dell’aria ambiente  ai sensi del 
D.Lgs. n. 155/2010. 
A tale proposito si sono effettuate  

• simulazioni nelle attuali condizioni di traffico di natanti e mezzi pesanti legato 
alle attività portuali con riferimento all’anno 2004 (ante operam); 

• simulazioni nel situazione futura (anno 2016 – post  operam), che prevede 
l’approfondimento del fondale e l’adeguamento della banchina per permettere 
l’attracco di navi porta container da circa 14.000 TEUs. 

Come detto, gli inquinanti simulati, fanno riferimento a: 

• CO 

• NO2

• PM10

Nella presente valutazione degli impatti legati all’esercizio dell’infrastruttura por-
tuale si è preso in considerazione anche il benzo(a)pirene, per il quale, tuttavia, 
non si è ritenuto significativo svolgere simulazioni modellistiche. 
Il benzo(a)pirene fa parte della famiglia degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
che sono dei composti organici accomunati da una struttura molecolare a due o 
più anelli aromatici (benzenici) condensati. Sono costituiti essenzialmente da idro-
geno e carbonio, seppur occasionalmente possano includere azoto, cloro, ossige-
no e zolfo (composti eterociclici aromatici). 
Le emissioni di Benzo(a)pirene sono tipiche di processi di combustione che pro-
vocano la degradazione termica delle molecole. Eruzioni vulcaniche ed incendi 
boschivi rappresentano le principali fonti di emissione naturali di IPA. Le fonti prin-
cipali di emissione antropiche, invece, possono essere:  

• di tipo industriale, le cui emissioni sono sempre più codificate, misurate e rego-
lamentate;  

• di tipo domestico (riscaldamento, incendi di sterpaglie e rifiuti, combustione 
della legna, fumo di sigarette): si tratta di sorgenti numerose, diffuse, variabili, 
generalmente non di elevata intensità, ma non controllabili e regolamentabili;  

• il traffico veicolare. 
Uno studio condotto dall’ARPA PUGLIA intitolato “Benzo(a)pirene  aerodisperso 
presso la Stazione di Monitoraggio della Qualità dell’Aria di Via Machiavelli a Ta
ranto” – Attribuzioni alle sorgenti emissive – Relazione Tecnica Preliminare”, aiuta 
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a comprendere quanto “pesano” in realtà le tre fonti principali antropiche di emis-
sioni in atmosfera rispetto alla concentrazione nell’aria del benzo(a)pirene. 
L’analisi dei dati di monitoraggio nell’area tarantina è stata infatti strutturata consi-
derando le emissioni provenienti da varie sorgenti, così come mostrato dalla se-
guente tabella: 

Come si nota, sono state tenute in considerazione le fonti industriali, fonti legate al 
riscaldamento domestico, al traffico veicolare ed alle attività del Porto di Taranto. 
È importante focalizzare l’attenzione sullo stabilimento dell’ILVA, importante coke-
ria della zona. 
Infatti, come si nota dalla seguente tabella, la sola ILVA produce il 99,74% delle 
emissioni totali di IPA in atmosfera, mentre il porto ed il traffico veicolare parteci-
pano rispettivamente soltanto per lo 0,0151% o lo 0,0295%. 
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Da ulteriori elaborazioni, sono stati ricavati i seguenti grafici che mettono ancora di 
più in evidenza quanto sia minimo il contributo del traffico veicolare e delle attività 
portuali rispetto alle emissioni totali di IPA e di benzo(a)pirene: 

Per gli IPA totali risulta che le emissioni di questi ultimi sono associabili per il 
90,68% alla cokeria della ILVA, mentre solo rispettivamente allo 0,01% ed allo 
0,71% al porto ed al traffico. 
Il traffico ed il porto, poi, addirittura spariscono dal grafico che descrive le percen-
tuali di attribuzione per quanto riguarda le emissioni di benzo(a)pirene che per il 
99,49% sono attribuite alla cokeria della ILVA. 
Pertanto, visto che le simulazioni modellistiche effettuate nell’ambito di questo 
studio sono legate esclusivamente al traffico veicolare e navale attuale e da quello 
veicolare e navale atteso per il 2016, non è stato simulato il benzo(a)pirene la cui 
concentrazione in atmosfera, come visto, dipende soprattutto dall’attività industria-
le della cokeria ILVA, mentre i contributi dal traffico sia veicolare che navale sono 
più che trascurabili. 

4.2.  Elenco delle simulazioni modellistiche 

Di seguito, le simulazioni modellistiche effettuate: 

ANNO 2004 – SCANARIO “ANTE OPERAM” – NO2 
ANNO 2004 – SCANARIO “ANTE OPERAM” – CO 
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ANNO 2004 – SCANARIO “ANTE OPERAM” – PM10 

ANNO 2016 – SCANARIO “POST OPERAM” – NO2 
ANNO 2016 – SCANARIO “POST OPERAM” – CO 
ANNO 2016 – SCANARIO “POST OPERAM” – PM10 

Come da normativa vigente, si è poi provveduto ad analizzare i superamenti dei 
seguenti limiti di legge: 

• CO: 
 Valore limite per la protezione della salute umana – Periodo di media-

zione: media massima giornaliera su 8 ore – Valore limite: 10 mg/mc. 

• NO2:  
 Valore limite orario per la protezione della salute umana – Periodo di 

mediazione: 1 ora – Valore limite: 200 μg/mc da non superare più di 18 
volte per anno civile; 

 Valore limite annuale per la salute umana – Periodo di mediazione: an-
no civile – Valore limite: 40 μg/mc. 

• PM10: 
 Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana – Periodo di 

mediazione: 24 ore – Valore limite: 50 μg/mc da non superare più di 35 
volte per anno civile; 

 Valore limite annuale per la protezione della salute umana – Periodo di 
mediazione: anno civile – Valore limite: 40 μg/mc. 

4.3.  Descrizione del modello utilizzato 

Le simulazioni modelistiche sono state condotte mediante la catena modellistica 
CALWin) della quale si riporta nel prosieguo qualche ragguaglio descrittivo.  
CALWin è un sistema di gestione modellistica, realizzato per ambiente MS 
Windows (da Windows 2000) e scritto interamente in italiano, che permette la ge-
stione integrata dei modelli CALMET (modello meteorologico) e CALPUFF (mo-
dello diffusivo a puff) e dei loro postprocessori PRTMET e CALPOST sviluppati da 
Earth Tech Inc. 
La scelta del modello scaturisce dai seguenti criteri: 

• adottare uno strumento modellistico ampiamente utilizzato e validato nel Mon-
do per applicazioni similari; 

• permettere l’utilizzo delle più sofisticate basi dati meteo attualmente disponibili 
(ben nota è, infatti, l’elevata sensibilità degli esiti delle simulazioni alle caratte-
ristiche del campo tridimensionale di vento). 

Gli esiti delle simulazioni modellistiche condotte nel presente studio hanno, per-
tanto, beneficiato di una base dati così composta: 
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• dati meteo caratterizzati da profili verticali del campo di vento derivanti da 
un’apposita modellazione condotta in base ai rilievi  profilometrici di numerose 
stazioni WMO sul territorio. Questi dati tengono, pertanto, conto di uno scena-
rio sinottico altamente rappresentativo del sito di studio; 

• dati morfologici, in quanto il modello tiene conto dell’orografia e dell’uso del 
suolo locale, avendo fra gli strati tematici di elaborazione sia un D.E.M. (Digital 
Elevation Model) sia l’uso del suolo dal progetto CORINE. 

Per la corretta modellizzazione delle condizioni di possibile trasporto e diffusione 
di inquinanti in atmosfera è necessaria la parametrizzazione dei diversi fenomeni 
fisici atmosferici, tipici delle diverse tipologie di sorgenti emissive e delle diverse 
condizioni meteorologiche ed orografiche, oltre che dei fenomeni chimici e foto-
chimici, che intervengono nella rimozione e modificazione dei composti.  
A seconda delle finalità e degli ambiti di applicazione si possono distinguere diver-
se tipologie generiche di modelli:  

• modelli di microscala, mesoscala, larga scala o ancora a scala planetaria, a 
seconda dell’ambito di applicazione degli effetti;  

• modelli di tipo lagrangiani o euleriani, a seconda del sistema di riferimento ma-
tematico scelto;  

• modelli gaussiani, a puff, a particelle, a box a seconda dei criteri di modellizza-
zione matematica scelti;  

• modelli solo fisici, chimici o fotochimici;  

• modelli a recettore, etc.  
I modelli applicabili in campo diffusionale di inquinanti atmosferici sono distinti an-
che sulla base della sorgente di emissione a cui si applicano:  

• sorgenti puntuali, per le quali l’emissione è assimilabile, per caratteristica fisica 
e per contesto di studio e valutazione preso in esame, ad una emissione punti-
forme all’interno dell’area di indagine rappresentativa;  

• sorgenti areali, sostanzialmente classificate in ragione di due possibili casisti-
che:  

 emissioni per le quali la tipologia di emissione assume caratteristica fisi-
ca di emissione diffusa all’interno di un area avente emissione media 
omogenea; 

 emissioni per le quali, stante la significatività di emissione assoluta o re-
lativa, rispetto ad altre sorgenti prese in esame nel caso in analisi, è tra-
scurabile l’errore compiuto nel considerare tale fonti all’interno di una 
aggregazione di più sorgenti con emissione media omogenea entro 
un’area di riferimento (emissioni sia da camini che da reti di traffico).  

• sorgenti lineari, per le quali l’emissione è assimilabile ad una linea di emissione 
omogenea.  

Altra distinzione in merito ai modelli diffusionali è rappresentata dalle condizioni 
orografiche di riferimento:  

• modelli flat terrain, che trovano efficacia di applicazione in condizioni di terreno 
piatto (quota del suolo mai superiore alla minima altezza tra le diverse emis-
sioni considerate (altezza sorgente);  
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• modelli complex terrain, che trovano efficacia di applicazione anche in condi-
zioni di terreno per il quale le quote comprese entro l’area di misura siano an-
che superiori alla minima altezza tra le diverse emissioni considerate (altezza 
sorgente) come nel caso allo studio.  

La scelta è ricaduta sul modello CALPUFF, proposto dalla Environmental Protec-
tion Agency degli USA, brevemente descritto nel seguito mente si rimanda per ul-
teriori dettagli alla letteratura tecnica internazionale. 
Il CALPUFF è un modello a puff, indicato per condizioni di orografia complessa, 
situazioni meteorologiche critiche come le calme di vento e domini spaziali anche 
di grandi dimensioni, I modelli a puff sono modelli tridimensionali non stazionari 
che possono essere considerati una categoria intermedia tra i modelli analitici 
gaussiani ed i modelli tridimensionali completi. Per poter tener conto della non 
stazionarietà dei fenomeni, l’emissione di inquinante (piume) viene suddiviso, lun-
go la direzione del suo baricentro, in “pacchetti” discreti di materiale (puff) la cui 
forma e dinamica dipendono dalle condizioni di rilascio e dalle condizioni meteoro-
logiche locali. Ad ogni step temporale, viene calcolata la concentrazione dovuta a 
ciascun puff (i puffs si evolvono poi nel tempo e nello spazio fino al successivo 
step), in modo che la concentrazione totale in un determinato recettore sia data 
dalla somma dei contributi di tutti i puffs nelle immediate vicinanze.  
L’estensione della nuvola attorno al baricentro viene calcolata attraverso formula-
zioni empiriche, analoghe a quelle utilizzate nei modelli gaussiani, funzione della 
stabilità atmosferica, della distanza percorsa dopo il rilascio dal punto di emissione 
e della rugosità del terreno sottostante.  
Diversamente dai modelli a pennacchio gaussiano, nell’equazione del campo spa-
ziale di concentrazione non compare al denominatore la velocità del vento; ciò 
conferisce a questi modelli il vantaggio di potersi applicare anche a condizioni di 
vento debole, come necessario nelle simulazioni di tipo climatologico.  
La catena modellistica “Calpuff Model System”, utilizzata nell’ambito del presente 
studio implementa le equazioni della dispersione secondo la teoria dei “puff’. Essa 
si compone di un preprocessore di tipo meteoclimatico (CALMET), un processore 
diffusionale (CALPUFF) ed un postprocessore di tipo grafico (CALPOST).  
CALPUFF
CALPUFF è inserito nella “Guidellne on Air Quality Model’ tra i modelli ufficiali di 
qualità dell’aria riconosciuti dall’U.S.EPA. Esso, come anche CALMET e CAL-
POST, è stato sviluppato dalla Sigma Research Corporation (ora Earth Tech, 
Inc.).. 
CALPUFF è un modello lagrangiano gaussiano a puff, non stazionario, multistrato 
e multispecie, le cui caratteristiche principali possono essere così riassunte:  

• capacità di trattare sorgenti puntuali, lineari, areali, di volume, con caratteristi-
che variabili nel tempo (flusso di massa dell’inquinante, velocità di uscita dei 
fumi, temperatura, ecc.);  

• notevole flessibilità relativamente all’estensione del dominio di simulazione, da 
poche decine di metri (scala locale) a centinaia di chilometri dalla sorgente 
(mesoscala);  

• capacità di trattare situazioni meteorologiche variabili e complesse, come cal-
me di vento, parametri dispersivi non omogenei, effetti vicino alla sorgente, 
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come transitional plume rise (innalzamento del plume dalla sorgente), building 
downwash (effetti locali di turbolenza dovuti alla presenza di ostacoli lungo la 
direzione del flusso), partial plume penetration (parziale penetrazione del plu-
me nello strato d’inversione), fumigation; 

• capacità di trattare condizioni di orografia complessa e caratterizzate da una 
significativa rugosità, nelle quali gli effetti della fisionomia del terreno influen-
zano la dispersione degli inquinanti;  

• capacità di trattare effetti a lungo raggio quali le trasformazioni chimiche, tra-
sporto sopra l’acqua ed interazione tra zone marine e zone costiere;  

• possibilità di applicazione ad inquinanti inerti e polveri, soggetti a rimozione a 
secco o ad umido, ed a inquinanti reagenti: si possono considerare la forma-
zione di inquinanti secondari, il fenomeno di smog fotochimico, ecc.  

CALMET 
CALMET è un pacchetto di simulazione per la ricostruzione del dominio meteoro-
logico in grado di sviluppare campi di vento sia diagnostici che prognostici, ren-
dendo cosi il sistema diffusionale capace di trattare condizioni atmosferiche com-
plesse, variabili nel tempo e nello spazio.  
CALMET consente di tener conto di diverse caratteristiche, quali la pendenza del 
terreno, la presenza di ostacoli al flusso, la presenza di zone marine o corpi 
d’acqua. È dotato inoltre di un processore micrometeorologico, in grado di calcola-
re i parametri dispersivi all’interno dello strato limite (PBL), come altezza di misce-
lamento e coefficienti di dispersione; inoltre, consente di produrre campi tridimen-
sionali di temperatura e, a differenza di altri processori meteorologici (come per 
esempio AERMET), calcola internamente la classe di stabilità atmosferica, tramite 
la localizzazione del dominio (coordinate UTM), l’ora del giorno e la copertura del 
cielo. 
Relativamente alla costruzione del campo di vento, CALMET è in grado di tenere 
conto degli effetti cinematici del terreno e risulta, quindi, adatto ad applicazioni in 
presenza di orografia complessa; in particolare, effettua il calcolo dello slope flow, 
cioè del flusso di aria che si genera lungo i pendii quando l’aria fredda nei pressi 
del terreno è accelerata verso valle a causa della forza di gravità.  
Il modello meteorologico CALMET si compone, nel dettaglio, di un modulo per il 
calcolo del campo di vento (modello di tipo diagnostico) e di un modulo per il cal-
colo dei parametri micrometeorologici dello strato limite atmosferico. 

CALPOST 
CALPOST è il modulo in grado di elaborare l’output primario del CALPUFF, con i 
valori delle concentrazioni in corrispondenza dei recettori, a griglia o discreti, per 
renderlo adatto ad una migliore visualizzazione dei risultati nei formati richiesti 
dall’utente.  
CALPOST consente l’estrazione di stime orarie, per un inquinante alla volta, di 
medie giornaliere, mensili o su di un numero di ore a piacere.  
Al fine della implementazione della catena modellistica CALPUFF Model System  
è stato necessario definire i seguenti dati:  
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• dominio di calcolo e schema di modellazione;  

• orografia;  

• condizioni meteoclimatiche;  

• parametri emissivi. 

Il dominio di calcolo si estende per una superficie di 52,25 Km2, dal punto di coor-
di-nate UTM  Est = 1.189,0001 Km, Nord = 4.513,3046 Km (spigolo basso a sini-
stra) al punto di coordinate Est = 1.198,5001 Km, Nord = 4.518,8047 Km (spigolo 
alto a de-stra) (sistema di riferimento WGS 84, Zona 32, Emisfero Nord).  
Il dominio è stato suddiviso in una griglia con maglie quadrate di passo pari a 200 
m, per un totale di 1.196 celle.  
All’interno del dominio di studio ricadono anche dei ricettori discreti (si veda para-
gra-fo dedicato) 
Per la caratterizzazione del “terrain following”, sono stati identificati 7 differenti 
strati verticali, rispettivamente alle quote 10, 75, 185, 515, 910, 1500, 2850.  
Nel file di controllo del Calpuff sono state impostate le seguenti opzioni:  

• adattamento del pennacchio all’orografia complessa;  

• trasformazioni chimiche non considerate (condizione cautelativa);  

• deposizione umida non simulata (condizione cautelativa);  

• deposizione secca simulata  non simulata (condizione cautelativa) ;  

• coefficienti di dispersione calcolati in base alle variabili micro-meteorologiche 
fornite dal CALMET.  

Per tutte le altre impostazioni sono stati utilizzati i valori di default consigliati dal 
modello. 
Le variabili atmosferiche orarie utilizzate ai fini della ricostruzione del campo di 
vento tridimensionale dell’area di studio comprendono:

• velocità del vento (Km/h, a 10 m dal suolo);  

• direzione del vento (gradi sessagesimali, a 10 m dal suolo); 

• temperatura (°K, a 2 m dal suolo);  

• pressione superficiale (mb, a 2 m dai suolo);  

• umidità relativa (%);  

• precipitazione (mm/h);  

• livello delle nubi (m);  

• copertura nuvolosa (decimi);  

• pressione (mb);  

• livello delle nubi (m s.l.m.);  

• copertura nuvolosa (numero).  
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Il periodo preso a riferimento va dal 01 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 (in 
modo da poter confrontare i risultati delle simulazioni con i dati monitorati dalle 
centraline ARPA nell’ultimo anno elaborato, ossia il 2011).  

4.4.  Dati di “input” al modello 

4.4.1.  Dati meteo  

I dati meteorologici assunti a base per lo svolgimento dello studio hanno compre-
so i dati acquisiti per l’anno 2011 per lo svolgimento delle simulazioni modellisti-
che relative alle emissioni del traffico navale e veicolare connesso all’attività por-
tuale. 
In particolare, i dati meteo per il sito in studio, sono stati ottenuti per interpolazione 
modellistica “mass consistent” a partire dai dati misurati nella stazione di ARPA 
Taranto “Rondinelle” [40.484889° N – 17.200347 E]. 
Di seguito si riportano i principali dati meteorologici per l’area in studio relativi al 
2011.  

Figura 41: Velocità e direzione del vento (anno 2011) 
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Figura 42:Velocità e direzione del vento (anno 2011)
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Figura 43: Precipitazioni mensili (anno 2011) 
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Figura 44: Temperature mensili (anno 2011) 

4.5.  Modello tridimensionale del terreno 

Le simulazioni modellistiche sono state supportate dalle informazioni relative alla 
morfologia del territorio ricavate da un modello digitale del terreno di provenienza 
U.S. Geological Survey con passo 100 x 100 m acquisito per un estensione di ter-
ritorio ampiamente sufficiente a contenere il previsto dominio di studio.  
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Il D.E.M (Digital Elavation Model - U.S Department of The Interior - U.S Geological 
Survey - National Mapping Division) è il formato standard è utilizzato da molti mo-
delli americani tra i quali ISC e AERMOD attraverso l'uso del preprocessore A-
ERMAP. 
I dati caratterizzanti l’uso del suolo sono stati attinti dal data base “Corine Land 
Cover” 2004 implementato nel modello. 

4.5.1.  Dati di traffico e sorgenti emissive 

Al fine di definire i volumi di traffico dei natanti ed il traffico veicolare indotto sulla 
viabilità limitrofa, è stata comunicata dai progettisti una stima relativa a: 

• movimentazione in termini di TEU per lo scenario 2004 (anno in cui il terminal 
ha fatto registrare una movimentazione di container coerente con le proprie po-
tenzialità, prima della regressione dettata dalla crisi economica mondiale) e 
previsione per lo scenario 2016 (anno previsto per l’entrata in funzione, a re-
gime, del Terminal a seguito dei lavori di approfondimento dei fondali antistanti 
le banchine), 

• modalità di movimentazione dei TEU (su nave, su gomma e su ferro), 
che ha permesso, in accordo con i progettisti stessi, di definire i volumi di traffico 
(in termini di transiti/mese) sia per lo scenario di riferimento, o attuale, (2004) sia 
per lo scenario futuro (2016). 

Per lo scenario attuale si ha il seguente quadro: 

• volume annuale (anno 2004) di TEU movimentati pari 740.000; 

• media mensile di TEU movimentati  in/out, via mare, pari a  61.666,67 TEU. Di 
questo volume: 

 il 10% (pari a 3.166,67 TEU) è movimentato con mezzi pesanti sulla re-
te stradale esterna al piazzale, 

 l’ 8% (pari a 4.933,33 TEU) è movimentato sulla rete ferroviaria esisten-
te; 

• allo stato attuale una “nave madre” porta 8.500 TEU e una “nave feeder” porta 
1.500 TEU;  

• si ipotizza che una “nave madre” movimenti solo il 40% del suo carico, mentre 
una “nave feeder” movimenti solo l’85% del suo carico; per cui per il mese di 
marzo preso a riferimento per l’anno 2004, si ha il seguente traffico natanti:

 “navi madre”  =  (61.666,67/2) /  (8.500*40%) = 9 toccate (ossia 18 tran-
siti), 

 “navi feeder” = (61.666,67/2) /  (1.500*85%) = 24 toccate (ossia 48 tran-
siti); 

• per la stima del traffico dei mezzi pesanti sulla viabilità esistente si ipotizza 
che: 

 un 50% dei TEU sia da 20’ e il rimanente 50% sia da 40’, 
 i TEU movimentati siano in ugual proporzione fra entrata e uscita dal 

molo polifunzionale (tale assunzione, seppur poco rappresentativa del 



32

breve termine, è senz’altro ragionevole se il periodo di riferimento è pari 
ad un anno), 

 un mezzo pesante viaggi con carichi di n° 1 TEU da 40’  o n° 2 TEU da 
20’; 

per quanto detto si ottiene: 
6166,67 TEU (pari a 3083 TEU da 40’ e 3083 TEU da 20’) movimentati da 
4625 camion/mese (ovvero 154 camion/giorno) 

• per la stima del traffico treni sulla rete ferroviaria esistente si ipotizza che: 
 un “blocco treno” porta 80 TEU, 
 i TEU movimentati siano in ugual proporzione fra entrata e uscita dal 

molo polifunzionale, 
per quanto detto si ottiene: 
4.933,33 / 80 = 62 treni/mese. Assumendo, sulla base dell’esperienza registra-
ta, che i treni blocco entrino ed escano pieni dal terminal, si hanno 2 tre-
ni/giorno in termini di transiti, ovvero una coppia di treni/giorno. 

• per la stima del traffico mezzi d’opera (emissivi) in esercizio sul piazzale, sé 
conservativamente ipotizzato che: 

 tutti i TEU movimentati nell’arco del mese sono temporaneamente presi  
in carico dalle ralle e stoccati sul piazzale, 

 ogni mezzo d’opera porta n° 2 TEU 
per quanto detto si ottiene: 
61666,67 / 2 = 30.833 mezzi/mese (ovvero 1028 mezzi/giorno) 

Per lo scenario futuro si è proceduto in modo analogo, considerando immutata la 
rete ferroviaria e stradale esterna il porto, per cui si ha il seguente quadro 
d’ipotesi: 

• volume annuale (anno 2016) di TEU movimentati pari 1.000.000; 

• media mensile di TEU movimentati  in/out, via mare, pari a  83.333,33. Di que-
sto volume: 

 il 10% (pari a 8.833,33 TEU) è movimentato con mezzi pesanti sulla re-
te stradale esterna al piazzale, 

 l’ 10% (pari a  8.833,33 TEU) è movimentato sulla rete ferroviaria esi-
stente; 

• nello scenario futuro una “nave madre” porta 14.000 TEU e una “nave feeder” 
porta 1.500 TEU;  

• si ipotizza che una “nave madre” movimenti solo il 40% del suo carico, mentre 
una “nave feeder” movimenti solo l’85% del suo carico; per cui per il mese di 
marzo preso a riferimento per l’anno 2004, si ha il seguente traffico natanti:

 “navi madre”  =  (83.333,33/2) /  (14.000*40%) = 7 toccate (ossia 14 
transiti), 
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 “navi feeder” = (83.333,33/2) /  (1.500*85%) = 33 toccate (ossia 66 tran-
siti); 

• per la stima del traffico dei mezzi pesanti sulla viabilità esistente si ipotizza 
che: 

 un 50% dei TEU sia da 20’ e il rimanente 50% sia da 40’, 
 i TEU movimentati siano in ugual proporzione fra entrata e uscita dal 

molo polifunzionale (tale assunzione, seppur poco rappresentativa del 
breve termine, è senz’altro ragionevole se il periodo di riferimento è pari 
ad un anno), 

 un mezzo pesante viaggi con carichi di n° 1 TEU da 40’  o n° 2 TEU da 
20’; 

per quanto detto si ottiene: 
8.833,33 TEU (pari a 4416 TEU da 40’ e 4416 TEU da 20’) movimentati da 
6250 camion/mese (ovvero 208 camion/giorno) 

• per la stima del traffico treni sulla rete ferroviaria esistente si ipotizza che: 
 un “blocco treno” porta 80 TEU, 
 i TEU movimentati siano in ugual proporzione fra entrata e uscita dal 

molo polifunzionale, 
per quanto detto si ottiene: 
8.833,33 / 80 = 104 treni/mese. Assumendo, sulla base dell’esperienza regi-
strata, che i treni blocco entrino ed escano pieni dal terminal, si hanno 3 tre-
ni/giorno in termini di transiti, ovvero 1,5 coppie di treni/giorno 

• per la stima del traffico mezzi d’opera (emissivi) in esercizio sul piazzale, sé 
conservativamente ipotizzato che: 

 tutti i TEU movimentati nell’arco del mese sono temporaneamente presi  
in carico dalle ralle e stoccati sul piazzale, 

 ogni mezzo d’opera porta n° 2 TEU 
per quanto detto si ottiene: 
83.333,33 / 2 = 41667 mezzi/mese (ovvero 1389 mezzi/giorno) 

4.5.1.1.  Traffico natanti 

Sulla base delle ipotesi esposte al paragrafo precedente, si ha il seguente quadro 
riassuntivo: 

Banchina 
TOT 

“navi madre”
TOT 

“navi feeder”

Molo polisettoriale  18 48 

Tabella 41:Traffico natanti – transiti mensili (ante operam  2004) 
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Banchina 
TOT 

“navi madre”
TOT 

“navi feeder”

Molo polisettoriale  14 66 

Tabella 42:Traffico natanti – transiti mensili (scenario post operam  2016) 

Dagli elaborati progetto e da quanto trasmesso dai progettisti, si sono definite le 
rotte di accosto al molo polisettoriale. Tali rotte rimangono le medesime sia nello 
scenario ante operam sia nello scenario post operam.
Nelle figure sottostanti sono riportate, rispettivamente, un elaborato di progetto dal 
quale si deduce la manovra di accosto delle navi e la schematizzazione delle rotte 
(“link”) utilizzate dai natanti per l’accosto al molo polifunzionale e inserite nel mo-
dello di simulazione. 

Figura  45:  Stralcio  dell’elaborato  di  progetto  “Planimetria  generale 
dell’intervento” 
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Figura 46: Link natanti (scenario ante operam e post operam)

Poiché il modello utilizzato nel presente studio è di tipo “climatologico”, e quindi 
tiene conto della variabilità dei dati meteo nelle diverse ore dell’anno, richiede la 
conoscenza della distribuzione dei traffici (transiti sopra riportati) durante le ore, i 
giorni e i mesi dell’anno. 
A tal fine, concordemente  con i progettisti, si è assunta una distribuzione percen-
tuale delle attività omogenea per tutte le ore, i giorni e i mesi dell’anno. In sostan-
za non si sono tenuti conto eventuali picchi o cali del traffico durante l’anno. 
Tali percentuali sono da considerarsi valide per tutti gli scenari temporali simulati. 
Di seguito si riportano le percentuali di attività per il traffico navale: 
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Tabella 43: Percentuale dell’attività del traffico navale (valido sia per le “na
vi madre” sia per le “navi feeder”) 

4.5.1.2.  Traffico veicolare e ferroviario 

Mezzi d’opera su viabilità esistente
La simulazione con il modello previsionale CALWin, è stata eseguita tenendo con-
to del traffico veicolare e ferroviario indotto dalle attività del molo polifunzionale ri-
ferito sia all’anno 2004 (ante operam) sia all’anno 2016 (post operam). 

Ore del 
giorno 

% traffico 
nell’ora 

Ripartizione tempo-
rale delle emissioni: 
% di attività nell’ora 

0-1 100 100 

1-2 100 100 

2-3 100 100 

3-4 100 100 

4-5 100 100 

5-6 100 100 

6-7 100 100 

7-8 100 100 

8-9 100 100 

9-10 100 100 

10-11 100 100 

11-12 100 100 

12-13 100 100 

13-14 100 100 

14-15 100 100 

15-16 100 100 

16-17 100 100 

17-18 100 100 

18-19 100 100 

19-20 100 100 

20-21 100 100 

21-22 100 100 

22-23 100 100 

23-24 100 100 

Ore del 
giorno 

% traffico 
nell’ora 

Ripartizione 
temporale delle   
emissioni: % di   
attività nell’ora 

Lunedì 100 100 

Martedì 100 100 

Mercoledì 100 100 

Giovedì 100 100 

Venerdì 100 100 

Sabato 100 100 

Domenica 100 100 

Ore del 
giorno 

% traffico 
nell’ora 

Ripartizione 
temporale delle 
emissioni: % di 
attività nell’ora 

Gennaio 100 100 

Febbraio 100 100 

Marzo 100 100 

Aprile 100 100 

Maggio 100 100 

Giugno 100 100 

Luglio 100 100 

Agosto 100 100 

Settembre 100 100 

Ottobre 100 100 

Novembre 100 100 

Dicembre 100 100 
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Sulla base delle ipotesi esposte al paragrafo 4.5.1, si ha il seguente quadro rias-
suntivo: 

scenario  
ante operam

scenario  
post operam 

mezzi d’opera/mese 4625 6250 

Tabella 44:Traffico veicolare indotto – transiti mensili  

La distribuzione del traffico dei mezzi lungo la viabilità esistente è stata considera-
ta pari a: 

• 90% del traffico utilizza la SS 106 in direzione Reggio Calabria 

• 10% del traffico utilizza la SS 106 in direzione Taranto 

• Della quota parte transitante verso Taranto, un 5% dirotta sulla SS 7 in dire-
zione Massafra-Mottola e un altro 5% sulla Superstrada per Grottaglie 

Figura  47:  Link  veicoli  e  locomotiva  diesel  (validi  sia  per  lo scenario ante 
operam sia per lo scenario post operam)

Nelle simulazioni modellistiche effettuate si è tenuto conto delle principali sorgenti 
emissive connesse alle attività lavorative del molo polifunzionale. In quest’ottica, 
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oltre i natanti e i mezzi pesanti, anche i treni a locomozione diesel contribuiscono 
in parte alle diffusioni in atmosfera di gas inquinanti. 
La tratta ferroviaria all’interno del piazzale, di lunghezza circa 1000 metri, è utiliz-
zata da locomotrici diesel che trainano/spingono i vagoni merci fino alla rete ferro-
viaria elettrica (linea Taranto – Reggio Calabria). Il traffico treni per questo tratto è 
pari ai viaggi treni stimati nel par 4.5.1, ossia a  

scenario  
ante operam

scenario  
post operam 

treni/mese 62 104 

Tabella 45:Traffico treni indotto – transiti mensili  

Come per il traffico navale, si è considerata una distribuzione percentuale del traf-
fico veicolare omogenea e continua per tutte le ore, i giorni e i mesi dell’anno. Per 
cui non si sono considerate ore di punta, ma il traffico orario è semplicemente ot-
tenuto dividendo il traffico mensile per i 30 giorni e per le 24 ore. 
Di seguito si riportano le tabelle dei traffici mensili e giornalieri  per ogni link simu-
lato: 

N° mezzi/mese  N° mezzi giorno 
LINK 

ante operam  post operam  ante operam  post operam 

3a 30.833 41.667 1.028 1.389 

3b  30.833 41.667 1.028 1.389 

3c 30.833 41.667 1.028 1.389 

3d  30.833 41.667 1.028 1.389 

4*  62 2 104 3 

5 4.625 6.192 154 206 

6a 4.147 5.573 138 186 

6b  479 619 16 21 

7 461 619 15 21 

8 230 310 8 10 

9 230 310 8 10 
* linea ferroviaria con locomotrice diesel 

Tabella 46: traffico veicoli e treni considerati nelle simulazioni 
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Come detto, le percentuali di distribuzione desunte con lo stesso procedimento del 
traffico navale, sono state considerate valide per tutti i link del traffico veicolare e 
per tutti gli scenari temporali considerati. 

Tabella 47: Distribuzione percentuale dei mezzi lungo i link stradali 

Ore del 
giorno 

% traffico 
nell’ora 

Ripartizione tempo-
rale delle emissioni: 
% di attività nell’ora 

0-1 100 100 

1-2 100 100 

2-3 100 100 

3-4 100 100 

4-5 100 100 

5-6 100 100 

6-7 100 100 

7-8 100 100 

8-9 100 100 

9-10 100 100 

10-11 100 100 

11-12 100 100 

12-13 100 100 

13-14 100 100 

14-15 100 100 

15-16 100 100 

16-17 100 100 

17-18 100 100 

18-19 100 100 

19-20 100 100 

20-21 100 100 

21-22 100 100 

22-23 100 100 

23-24 100 100 

Ore del 
giorno 

% traffico 
nell’ora 

Ripartizione tem-
porale delle    

emissioni: % di   
attività nell’ora 

Lunedì 100 100 

Martedì 100 100 

Mercoledì 100 100 

Giovedì 100 100 

Venerdì 100 100 

Sabato 100 100 

Domenica 100 100 

Ore del 
giorno 

% traffico 
nell’ora 

Ripartizione 
temporale delle 
emissioni: % di 
attività nell’ora 

Gennaio 100 100 

Febbraio 100 100 

Marzo 100 100 

Aprile 100 100 

Maggio 100 100 

Giugno 100 100 

Luglio 100 100 

Agosto 100 100 

Settembre 100 100 

Ottobre 100 100 

Novembre 100 100 

Dicembre 100 100 



40

Mezzi d’opera in attività sul piazzale operativo
Sulla base delle ipotesi esposte al par. 4.5.1 si ottengono i seguenti scenari di traf-
fico: 

scenario  
ante operam

scenario  
post operam 

mezzi d’opera/mese 30.833 41.667 

Tabella 48:Traffico veicolare indotto operante all’interno del piazzale – tran
siti mensili 

Sulla base di quanto riportato negli elaborati di progetto (vedi anche figura sotto-
stante), le ralle operanti all’interno del piazzale per le attività di scari-
co/trasporto/carico dei TEU si muovono su tracciati ipotizzati coincidenti con i 
LINK 3a, 3b, 3c, 3d (vedi Tabella 46). 

Figura 48: Percorsi delle ralle all’interno del piazzale operativo (in tratteggio 
magenta il percorso ipotizzato per le simulazioni modellistiche) 
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4.5.2.  Fattori di emissione 

4.5.2.1.   I fattori di emissione dei natanti 

Le emissioni provenienti dalle navi in fase di manovra e di transito all’interno del 
porto, non essendoci riferimenti ufficiali ISPRA, sono ricavate da uno studio 
dell’Unione Europea del Luglio 2002 (“Quantification of emissions  from ships as
sociated with ship movements between ports in the European Community”). 
Da codesto documento sono stati conservativamente estratti i fattori di emissione 
(espressi in grammi di inquinante emesso per ogni kW/h consumato effettivamen-
te nelle manovre e negli spostamenti: g/kWh,) riferibili ad una nave porta contai-
ner. 
Nelle tabelle successive sono riportati nel dettaglio i fattori di emissione specifici 
attribuibili alla categoria navi porta container, in riferimento agli inquinanti conside-
rati: 

NO2  PM10 CO 

Navi Porta Container  14 2,3 1,9 

Tabella 49: Fattori di emissione specifici dei natanti (in g/kWh) “in manovra” 
all’interno dell’area portuale 

NO2  PM10 CO 

Navi Porta Container  13,7 1,5 1,9 

Tabella 410: Fattori di emissione specifici dei natanti  (in g/kWh) “in transi
to” all’interno dell’area portuale 

L’imputazione dei fattori di emissione nel modello CALWin esige una conversione 
delle unità di misura da g/kWh a g/km per natante, in modo da ottenere, come 
spiegato in seguito, i fattori di emissione in mg/h utilizzabili dal software. 
Il progetto in esame prevede l’attracco di navi “madre” e navi feeder le cui schede 
tecniche sono riportate in Appendice 1. Dalle schede tecniche e da quanto comu-
nicato dai progettisti si ricavano le potenze dei motori  

 Potenza motori 
(ante operam)

Potenza motori 
(post operam)

navi “madre” 65.000 kWh 80.000 kWh 

navi “feeder” 12.600 kWh 12.600 kWh 

Da quanto comunicato dai progettisti non si prevede l’utilizzo di rimorchiatori 
all’interno dell’area portuale e pertanto si è ipotizzato quanto segue: 
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• Per le navi “madre”(nello scenario post operam): utilizzo dei motori al 40% del-
la potenza nelle fasi di manovra (32.000 kWh) ed al 20% della potenza nelle 
fasi di transito nel porto (16.000 kWh); 

• Per le navi “madre” (nello scenario ante  operam): utilizzo dei motori al 40% 
della potenza nelle fasi di manovra (26.000 kWh) ed al 20% della potenza nelle 
fasi di transito nel porto (13.000 kWh); 

• Per le Navi feeder (sia per lo scenario ante operam sia per lo scenario post 
operam) utilizzo dei motori al 40% della potenza nelle fasi di manovra (5.040 
kWh) ed al 20% della potenza nelle fasi di transito nel porto (2.520 kWh). 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, moltiplicando i fattori di emissione 
espressi in Tabella 4-9 e Tabella 4-10, per la potenza P correlata ai natanti, sono 
stati ottenuti i quantitativi di inquinante emessi per natante e per ora.  
Dividendo poi per la velocità media (v) dei natanti, assunta pari a 7,41 km/h (4 no-
di) per le fasi di manovra e 14,82 km/h (8 nodi), si ottengono i fattori di emissione 
espressi in [g/km per natante]. 
Si riporta l’applicazione matematica dei passaggi appena descritti: 

Fattori espressi in (g/km per natante) = Fattori espressi in g/kWh * P / v 

Ove  
P = potenza effettivamente impegnata  
v = velocità del natante 

I fattori di emissione risultano pertanto pari a [(g/natante*km)]: 

Fattore emissione  NO2  PM10  CO 
Nave  Container  (madre  – 
post operam)

60458,8394 9932,5236 8205,1282

Nave  Container  (madre  – 
ante operam)

49122,8070 8070,1754 6666,6667

Nave Container (feeder)  9522,2672 1564,3725 1292,3077

Tabella  411:  Fattori  di  emissione  calcolati  (g/natante*km).  Nave  “in  mano
vra”. 

Fattore emissione  NO2  PM10  CO 
Nave  Container  (madre  – 
post operam)

14790,8232 1619,4332 2051,2821

Nave  Container  (madre  – 
ante operam)

12017,5439 1315,7895 1666,6667

Nave Container (feeder)  2329,5547 255,0607 323,0769 

Tabella 412: Fattori di emissione calcolati (g/natante*km). Nave “in transito” 
nel porto. 
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Il modello utilizzato, come detto, permette di associare dei fattori di emissione a 
delle sorgenti lineari solo se espressi in mg/h. 
Pertanto si è proceduto a moltiplicare tali fattori di emissione espressi in 
g/natante*km, per i natanti/h relativi ad ogni link (si veda paragrafi precedenti) e 
per la lunghezza in km di ogni link, secondo la seguente formula: 

(g/natante*km) * (natanti/h) * km = g/h * 1000 = mg/h

Si riportano inoltre le lunghezze in km dei link simulati e la quota s.l.m. delle sor-
genti emissive considerate: 

Scenario ANTE OPERAM e POST OPERAM:

• Link 1 “madre porto a”: 1,8 km – 10 m s.l.m. 

• Link 1 “madre manovra a”: 0,1 km – 10 m s.l.m. 

• Link 1 “madre porto b”: 1,0 km – 10 m s.l.m.  

• Link 1 “madre manovra b”: 0,1 km – 10 m s.l.m. 

• Link 2 “feeder porto a”: 1,9 km – 10 m s.l.m. 

• Link 2 “feeder manovra a”: 0,1 km – 10 m s.l.m. 

• Link 2 “feeder porto b”: 1,8 km – 10 m s.l.m. 

• Link 2 “feeder manovra b”: 0,1 km – 10 m s.l.m. 

Si riportano si seguito i fattori di emissione in mg/h inputati nel modello: 
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Tabella 413: Fattori di em
issione inputati nel m

odello (anno 2004 – scenario ante operam
)

Tabella 414: Fattori di em
issione inputati nel m

odello (anno 2016 – scenario post operam
)
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4.5.2.2.  I fattori di emissione dei veicoli e treni diesel 

Per quanto concerne i fattori di emissione, le diffusioni in atmosfera associate al traffico 
stradale possono essere scomposte in emissioni a caldo ed emissioni a freddo: le prime 
sono associate al funzionamento del motore a regime, le seconde si hanno in corri-
spondenza della fase di riscaldamento del motore. Le emissioni a caldo dipendono da 
una serie di fattori, tra i quali la distanza percorsa dal veicolo, la velocità, l’età del veico-
lo e la cilindrata del motore. 
I fattori di emissione possono essere inoltre calcolati a partire dal consumo di carburan-
te per ogni classe di veicolo e per la tipologia di guida (urbana, extraurbana e autostra-
dale). 
La classificazione dei veicoli secondo la metodologia CORINAIR è riportata nella tabella 
seguente le categorie di veicoli relative allo scenario ANPA 2000 (“Le emissioni in at-
mosfera da trasporto stradale – ANPA 2000) prese in considerazioni.  

Tipo di veicolo  Categoria di veicolo Classe di Tecnologia 
Passenger Cars Gasoline <1,4 l PRE ECE 

Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/00-01 

Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/02 

Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/03 

Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/04 

Passenger Cars Gasoline <1,4 l Euro I - 91/441/EEC 

Passenger Cars Gasoline <1,4 l Euro II - 94/12/EC 

Passenger Cars Gasoline 1,4 - 2,0 l PRE ECE 

Passenger Cars Gasoline 1,4 - 2,0 l ECE 15/00-01 

Passenger Cars Gasoline 1,4 - 2,0 l ECE 15/02 

Passenger Cars Gasoline 1,4 - 2,0 l ECE 15/03 

Passenger Cars Gasoline 1,4 - 2,0 l ECE 15/04 

Passenger Cars Gasoline 1,4 - 2,0 l Euro I - 91/441/EEC 

Passenger Cars Gasoline 1,4 - 2,0 l Euro II - 94/12/EC 

Passenger Cars Gasoline >2,0 l PRE ECE 

Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/00-01 

Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/02 

Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/03 

Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/04 
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Tipo di veicolo  Categoria di veicolo Classe di Tecnologia 
Passenger Cars Gasoline >2,0 l Euro I - 91/441/EEC 

Passenger Cars Gasoline >2,0 l Euro II - 94/12/EC 

Passenger Cars Diesel <2,0 l Conventional 

Passenger Cars Diesel <2,0 l Euro I - 91/441/EEC 

Passenger Cars Diesel <2,0 l Euro II - 94/12/EC 

Passenger Cars Diesel >2,0 l Conventional 

Passenger Cars Diesel >2,0 l Euro I - 91/441/EEC 

Passenger Cars Diesel >2,0 l Euro II - 94/12/EC 

Passenger Cars LPG Conventional 

Passenger Cars LPG Euro I - 91/441/EEC 

Passenger Cars LPG Euro II - 94/12/EC 

Passenger Cars 2-Stroke Conventional 

Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Conventional 

Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Euro I - 93/59/EEC 

Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Euro II - 96/69/EC 

Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Conventional 

Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Euro I - 93/59/EEC

Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Euro II - 96/69/EC

Heavy Duty Vehicles Gasoline >3,5 t Conventional 

Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 - 7,5 t Conventional 

Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 - 7,5 t Euro I - 91/542/EEC Stage I 

Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 - 7,5 t Euro II - 91/542/EEC Stage II

Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 - 16 t Conventional 

Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 - 16 t Euro I - 91/542/EEC Stage I 

Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 - 16 t Euro II - 91/542/EEC Stage II

Heavy Duty Vehicles Diesel 16 - 32 t Conventional 

Heavy Duty Vehicles Diesel 16 - 32 t Euro I - 91/542/EEC Stage I 

Heavy Duty Vehicles Diesel 16 - 32 t Euro II - 91/542/EEC Stage II

Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Conventional 

Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Euro I - 91/542/EEC Stage I 

Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Euro II - 91/542/EEC Stage II

Tabella 415: Categorie veicolari scenario ANPA 2000
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