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APPENDICE D 

 

Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale rilasciata a ENI S.p.A. Raffineria di Taranto con Decreto n. 92 del 14 

MAR 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(prot. n. 0000273 del 18 FEB 2019) 
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¢. Commissione Istruttoria AIA-IPPC
A ,~‘~ ,Raffineria <11 Taranto della ENI S.p.A.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Riesame dcll’aut0rizzazionc integrata ambientale rilasciata con decreto del
Ministro n. 92 del 14 marzo 2018 per Pescrcizio della raffineria di Taranto della
societil ENI S.p.A. — Verifica prescrizione di cui all’art. 1, comma 5 (rif.
Prescrizione n. 13 del parerc istruttorio conclusive). — (ID 42/9678).

GESTORE t ENI S.P.A. — RAFFINERIA DI TARANTO

LOCALITA TARANTO
DATA DI EMISSIONE 8 FEBBRAIO 2019

Grumgo Istruttore:
Dott. Antonio Fardelli ~— Referente

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Rapicetta -

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Ing. Aniello Polignano — (Provincia di Taranto)

Ing. Giancarlo Ciaccia (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfefca (Comune di Statte)
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Riesame dell’aut0rizzazi0ne integrata ambientale rilasciata con decreto del
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Commissiene Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Tarante della ENI S.p.A.

1. DEFINIZIONI

Autorita
cempetente (AC)

ll Ministere dell’ambiente e della tutela del territerio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
centrollo

L’Istitute Superiere per la Preteziene e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, ehe pue avvalersi, ai sensi dell’artic0le 29-
decies del Decreto Legislative n. 152 del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la
proteziene dell’ambiente della Regione Puglia.

Autorizzazione
intcgrata
ambientale (AIA)

ll prevvedimente ehe auterizza l'esercizio di un impiante 0 di paite di esso a
determinate condizieni ehe deveno garantire ehe l'impianto sia cenforme ai
requisiti di cui al Titole III-bis del deerete legislative n. 152 del 2006 e
s.m.i.. Uauterizzaziene integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegate VH1 alla parte ll del decrete legislative n. 152 del
2006 e s.m.i. é rilaseiata tenendo conte delle censiderazieni ripeitate
nell’allegato X1 alla parte II del medesime decrete e delle infermazieni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispette delle
linee guida per l’individuaziene e l’utilizze delle miglieri tecniche
disponibili, emanate con uno 0 pin deereti dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del territerie, per le attivita preduttive e della salute, sentita la
Cenferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislative 25 agoste
1997, n. 281.

Commissione
IPPC

La Cemmissiene istrutteria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gesture ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto, istallaziene IPPC sita nei Cemuni di
Taranto e Statte, indicate nel teste seguente con il termine Gestore ai sensi
dell’A1"t.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttorc
(GI)

ll settogruppe nominate dal P1'€S1Cl€1'1'[€ della Commissiene IPPC per
l’istruttoria di cui si tratta.

Installaziene Unita teenica permanente, in~ cui sene svelte una~o pin attivita elencate
all'allegato VIII alla paite H del decrete legislative n. 152 del 2006 e s.m.i. e
qualsiasi altra attivita accesseria, ehe sia tecnicamente connessa con le
attivita svelte nel luege suddetto e pessa influire sulle emissieni e
sull'inquinamento. E’ considerata accessoria Pattivita tecnicamente cennessa
anche quando cendetta da diverse gestere (Art. 5, comma 1, lettera i-quater
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come medificato dal D.L. 46/2014)

Inquinamento Dintroduziene diretta o indiretta, a seguite di attivita umana, di sestanze,
vibrazieni, calere o rumere o piil in generale di agenti fisici o chimici nell'aria,
nel1'aequa e nel suele, ehe petrebbero nuecere alla salute umana o alla
qualita dell'ambiente, causare il deterioramente di beni materiali, oppure
danni e peiturbazioni a valeri ricreativi dell'ambiente e ad altri suoi
legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/O6 e s.m.i. come
medificate dal D.L. 46/2014)
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Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

1. DEFINIZIONI

Autorita
°°F‘1ll‘Et§??l° (AC)

I1 Ministero del1’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valntazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per Ia Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi delI’articolo 29-
decies del Decreto Legislative n. 152 del 2006 e s.n1.i., dell’Agenzia per Ia
protezione deIl’ambiente della Regione Puglia.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

I1 provvedimento che auto1‘izzal'esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L’autorizzazi0ne integrata ambientale per gli impianti rientranti neile
attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i. é rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
ne1l’allegato XI alla parte II del rnedesimo decreto e delle infonnazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle
linee guida per Findividuazione e Putiiizzo delle migliori tecniche
disponibili, emanate con uno o pin decreti dei Ministri dell‘a1nbiente e della
tutela del territorio, per le attivita produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto
I997, n. 281.

Commiasione
‘IPPC

La Comrnissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. l52;'06 e s.m.i..

Gesto re ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto, istallazione IPPC sita nei Comuni di
Taranto e Statte, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi
dell’Art.5, comma 1, lettera r—bis del D.Lgs. 152fO6 e s.m.i..

Gruppo lstruttorc
(GI)

I1 sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
Pistruttoria di cui si tratta.

lnstallaaioinie Unita tecnica permanente, irrcui sono svolte una-o pita attivita elencate
all'allegato VIII alla parte II del decreto legislative n. 152 del 2006 e s.m.i. e
qualsiasi altra attivita accessoria, che sia tecnicarnente connessa con le
attivita svolte nel luogo sudcletto e possa influire sulle emissioni e
sulfinquinameiito. E‘ considerata accessoria l‘attivitatecr1icamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater
del D.Lgs. l52I06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 4612014)

Inquinamento

1,

L'int1'oduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore 0 pit: in generale di agenti fisici o chimici nell'aria,
ncll'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla
qualita clell‘ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell‘ambiente o ad altri suoi
legittimi usi. (Art. 5, comma l, lettera i-ter del D.Lgs. l52f06 e s.m.i. come
modificato clal D.L. 46/2014)
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Commissione Istrutteria AIA-IPPC
Raffineria di Tarante della ENI S.p.A.

Medifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impiante

La variaziene delle caratteristiche e del funzionamente ovvero un
petenziamento dell’impiante, dell’opera o dell’infrastruttura 0 del pregette
che, secende 1’Autorita cempetente, preducane effetti negativi e
significativi sul1’ambiente.
In particelare, con riferimento alla disciplina dell’auterizzaziene integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale l’allegate VIII, parte seconda
del D.lgs. n. 152/O6 e s.m.i., indica valeri di soglia, e’ sestanziale una
medifica all’insta1laziene ehe dia luege ad un incremente del valere di una
delle grandezze, eggetto della seglia, pari e superiere al valore della seglia
stessa (art. 5, c. 1, 1ett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come medificate
dal D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques
-BAT)

La pin efficiente e avanzata fase di sviluppe di attivita e relativi metodi di
esercizie indicanti l’ideneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valeri limite di emissione intesi ad evitare
oppure, eve cie si riveli impessibile, a ridurre in mode generale le emissieni
e l’impatte su1l’ambiente nel sue cemplesso.
Nel detenninare le miglieri tecniche dispenibili, eccerre tenere cente in
particolare degli elementi di cui all’allegato X1 alla parte 11 del D.Lgs
152/O6 e s.m.i..
Si intende per:
1) tecniche: sia 1e tecniche impiegate sia le medalita di progettazione,
cestruziene, manutenzione, esercizie e chiusura dell’impiante;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala ehe ne censenta
Fapplicaziene in condizioni ecenomicamente e tecnicamente idonee
nell’ambite del relative cemparte industriale, prendende in censideraziene i
cesti e i vantaggi, indipendentemente dal fatte ehe siane e mene applicate e
predotte in ambito nazienale, purché i1 gestere pessa utilizzarle a cendizieni
ragieneveli;
3) miglieri: le tecniche piii efficaci per ettenere un elevate livelle di
preteziene dell’ambiente nel sue cemplesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs.
n. 152/06 e s.m.i. come medificate dal D.lgs. n. 46/2014).

Documente di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Decumento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articele 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n.
152/O6 e s.m.i. come modificate dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un decumente adettate secende quante specificate all’articelo 13,
paragrafe 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicate in italiane nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, centenente le parti di un BREF
riguardanti le cenclusieni sulle migliori tecniche dispenibili, la lore
descriziene, le informazieni per valutarne Papplicabilita’, i livelli di
emissione associati alle miglieri tecniche dispenibili, i1 moniteraggie
associate, i livelli di consume asseciati e, se del case, le pertinenti misure di
benifica del site (ait. 5, e. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificate dal D.lgs. n. 46/2014).
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Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, de1l’opera o de]l’infrastruttura o del progetto
che, secondo l’Autorita competente, producano effetti negativi e
significativi sull’ambiente. §
In particolare, con riferimento alla disciplina de1l’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale Pallegato VIII, parte seconda;
del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica vaiori di soglia, e’ sostanziale una
modifica a11’instaliazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, 0. 1, lett- 1-bis, del Digs. n. 152r’06 e s.m.i. come modificato
dal D.1gs. 11. 4612014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques
-BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di~
esercizio indicanti Pidoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di rnassima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo gcnerale le emissioni l
e I’impatto sul1’ambiente nel suo complesso. 3
Nel detenninare Ie migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’al1egato XI alla parte II del D.Lgs*
152106 e s.m.i..
Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia Ie modalita di progettazione, \
costruzione, manutenzione, escrcizio e chiusura dell’i1npianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
Papplicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee‘
nell’ambito del relativo compaito industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano 0 meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni
ragionevoli; 1
3) migliori: le tecniche piil efficaci per ottenere un elevato livello di i
protezione de1l’ambiente nel suo complesso; (art. 5, 0. 1, lett. 1-ter del D.1gs.
n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 4612014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 20l0f'?5r’UE (art. 5, c. 1, lett. l-te1'.1 del D.lgs. n.
152106 e s.m.i. come moditicato dal D.lgs. n. 4612014).

Conclusioiiix sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13,§
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubbiicato in italiano nellai
Gazzetta Ufficiaie de1l’Unione europea, contenente le parti di un BREF5
riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro
descrizione, le informazioni per valutame Papplicabilita’, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il rnonitoraggio
associato, i livelli di consumo assoeiati e, se del caso, 1e pertinenti l"l1iSLlI‘€ di \
bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del Digs. n. 152/06 e s.m.i. come i
modificato dal Digs. n. 4652014).
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Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Piano di
Monitoraggio e
Controlle (PMC)

I requisiti di menitoraggie e contrelle degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, - cenformemente a quante dispeste dalla vigente nermativa
in materia ambientale e nel rispette delle linee guida di cui all’articole 29-
bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodelegia e la frequenza di
misuraziene, la relativa precedura di valutaziene, nonché l’ebbligo di
cemunicare al1’auterita cempetente i dati necessari per verificame la
confermita alle condizioni di auterizzazione ambientale integrata ed
al1’auterita competente e ai comuni interessati i dati relativi ai centrelli
delle emissieni richiesti dall’auterizzaziene integrata ambientale, sene
centenuti in un documento definite “Piano di Meniteraggie e Centrelle”.
Tale documento e prepeste, in accerde a quante definite dall’Art. 29—quater
co. 6, da ISPRA in sede di Cenferenza di servizi ed e paite integrante
del1’aute1"izzaziene integrata ambientale.
Il PMC stabilisce, in particelare, nel rispette delle linee guida di cui
all’articole 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articelo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le medalita e la
frequenza dei centrelli pregrammati di cui all’articele 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presse i
quafi sene
depositati i
documenti

I decumenti e gli atti inerenti il precedimente e gli atti inerenti i centrolli
sull’impiante sene depesitati presse la Direziene Valutazioni Ambientali
del Ministere del1'ambiente e della tutela del territerie e del mare e sene
pubblicati sul site http//www.aiaminambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.

Valeri Limite di
Emissionc (VLE)

La massa espressa in rapperto a determinati parametri specifici, la
cencentraziene evvero il livelle di un’emissiene ehe non pessene essere
superati in uno e piii periodi di tempo. I valeri limite di emissione pessene
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie e categerie di sestanze,
indicate nel allegate X alla parte II del D.Lgs. n. 152/O6 e s.m.i.. I valeri
limite di emissione delle sestanze si applicane, tramie i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fueriuscita delle emissieni dell’impiante;
nella lore determinaziene non devene essere considerate eventuali
diluizieni. Per quante cencerne gli scarichi indiretti in acqua, Peffette di
una staziene di depurazione puo essere preso in censiderazione nella
determinaziene dei valeri limite di emissione dall’impiante, a cendiziene di
garantire un livelle equivalente di preteziene dell’ambiente nel sue insieme
e di non peitare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatte salvo il
rispette delle dispesizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
(art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificate dal
D.1gs. n. 46/2014). _
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Piano
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

Uffici
quafi
depositati ii
documenti

di I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
ne1l’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa
in materia arnbientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’aIticolo 29-
bis, comma I, del D.Lgs 152i’06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di
comunicare all’autorita competente i dati necessari per verificame la
conformita aile condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dal1’autorizzazione integrata ambientale, sono

l contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.
Tale docurnento e proposto, in accordo a quanto definito dal1’A1't. 29-quater

~ co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed é parte intcgrante
deIl’auto1'izzazione integrata ambientale.

1 del D7.iigs._ . 152:’06 e s.m.1.
presso . I documenti e gli atti inerenti ii procedirnento e gli alti inerenti i controlli

sonoi sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'arnbiente e della tutela del territorio e del mare e sono
pubblicati sul sito httpffimvw.aia.minambiente.it, al fine della consultazione

l—o

; del pubblico.

I1 PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle Iinee guida di cui
a1l’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.1521'06 e s.m.i. e dei decreto di cui
ali’a1'ticolo 33, comma 1, del D.1gs. 1S2f06 e s.m.i., Ie rnodalita e Ia

‘ frequenza dei controlli programmati di cui alI’artico1o 29-decies, comma 3
n

Valori Limite di
Emissione (VLE)

D.lgS. 11. 46,/2014).

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di ulfemissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.n1.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tramie i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni de11’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi iridiretti in acqua, Feffetto di
una stazione di depurazione puo essere preso in considerazione nella
detenninazione dei valori limite di ernissione dall’impianto, a condizione di

» garantire un livello equivalente di protezione deII’ambie11te nel suo insiemc
e di non portare a carichi inquinanti maggiori nel1’ambiente, fatto salvo il

* rispetto delle clisposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
1 (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152r’06 e s.m.i. come modificato dal
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2. INTRODUZIONE

La Eni S.p.A. Raffineria di Tarante (di seguite “i1 Gestore”) e in pessesse di Auterizzaziene
Integrata Ambientale rilasciata con Decreto di AIA DM n. 92 del 14/03/2018.

L’Ait. 1, comma 5, del DM n. 92 del 14/03/2018, in riferimente alle principali pipeway di
Raffineria, prescrive al Gestore di presentare all’Auterita Cempetente, entre 6 mesi dalla
pubblicaziene dell’AIA, un piano di miglieramente centenente specifiche seluzieni tecniche
finalizzate al contenimente e/e cenfinamente delle eventuali perdite dagli acceppiamenti flangiati
“critici”, cemprese le tecniche di impermeabilizzazione, effettuando Faggiornamento delle
frequenze di ispeziene in ceerenza con il piano presentate.

Il Gestore, in adempimente a quante prescritte al1’Art.1, comma 5 del Decreto AIA DM 0000092
del 14/03/2018 (rif. Prescrizione n.13 del Parere Istrutterio Conclusive), ha presentato l’istanza
pret. RAFTA/DIR/MV/287 del 26/09/2018 acquisita al pret. DVA/21643 del 27/09/2018.
Con neta pret. DVA/22439 del 08/10/2018, l’Auterita Cempetente ha cemunicate l’avvie del
precedimente istrutterie di Riesame dell’AIA, identificate con l’ID 42/9678.

2.1 Attipresupposti

Visto il decreto del Ministro del1’ambiente e della tutela del territorie e del mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrate alla Certe dei Centi il 9/10/07 che istituisce
la Commissione istrutteria IPPC e stabilisce il regelamente di funzionamente della
Commissione;

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, pret. CIPPC-1146/20186 del
11/10/2018, che assegna le attivita istrutterie cennesse alle demande di Riesame
dell’Auterizzaziene Integrata Ambientale della Secieta ENI S.p.A. — Raffineria di
Tarante, al Gruppe Istruttore cesi costituite:
— Dett. Antonio Fardelli (Referente GI)
— Ing. Claudio France Rapicetta ~
— Avv. David Reettgen

preso atte ehe con cemunicazioni trasmesse al Ministere dell’ambiente e della tutela del
territerie e del mare sene stati neminati, ai sensi de1l’a1ticelo 10, comma 1, del DPR
14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regienali, previnciali e comunali:
— Ing. Paolo Garefoli - Regiene Puglia
— Ing. Anielle Pelignane — Provincia di Tarante
— Ing. Giancarlo Ciaccia - Cemune di Tarante
— Ing. Mauro De Melfetta — Cemune di Statte

preso atte ehe ai laveri del GI della Commissione IPPC sene stati designati, nell’ambite del
supperte tecnice alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e cellaberateri
dell’ISPRA:
— Ing. Giuseppe Di Marco
—~ Ing. Carlo Carlucci
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Commissione Istruttoria AIA-IPPCI I Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

2. INTRODUZIONE

La Eni S.p.A. Raffineria di Taranto (di seguito “ii Gestore”) e in possesso di Autorizzazione
lntegrata Ambientale rilasciata con Decreto di AIA DM n. 92 del 1410312018.

L’Art. I, comma 5, del DM n. 92 del 14/03/2018, in riferirnento alie principali pipeway di
Raffineria, prescrive aI Gestore di presentare al1’Autorita Competente, entro 6 mesi dalla
pubblicazione deIl’AIA, un piano di miglioramento contenente specifiche soluzioni tecniche
finalizzate al contenimento e10 confinamento delle eventuaii perdite dagli accoppiamenti flangiati
“critici”, comprese 1e tecniche di iIT1]J@1‘ITl63lJlliZZ3Zi0l'16, effettuando Paggiomamento delle
frequenze di ispezione in coerenza con iI piano presentato.

Il Gestore, in adempimento a quanto prescritto a11’Art.l, comma 5 del Decreto AIA DM 0000092
del 1410312018 (rif. Prescrizione n.13 del Parere Istruttorio Conclusivo), ha prescntato l’istanza
prot. RAFTA/DIR/MV1287 del 2610912018 acquisita al prot. DVA12I643 del 2710912018.
Con nota prot. DVA122439 del 0811012018, l’Autorita Competente ha comunicato l’avvio del
procedimento istruttorio di Riesame delI’AIA, identificato con l’ID 4219678.

2.1 Attipresupposti

Visto ,il decreto del Ministro deII’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB1DEC1153107 del 25109107, registrato alla Corte dei Conti il 9110107 che istituisce
la Commissione istnlttoria IPPC e stabilisce ii regolamento di funzionamento della
Commissions; g 2 in 2 g

vista ila lettera dei Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-1146120186 del
il11l012018, che assegna le attivita istruttorie connesse alle domande di Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Societa ENI S.p.A. — Raffineria di

1 Taranto, al Gruppo Istruttore cosi costituito:
— Dott. Antonio Fardelli (Referente GI)
— Ing. Claudio Franco Rapicetta ~
— Avv. David Roettgen

preso atto {che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del
‘territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi de1l’artico1o 10, comma 1, del DPR

1 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunaliz
5 — lng. Paolo Garofoli - Regione Puglia

— Ing. Aniello Polignano — Provincia di Taranto
-— Ing. Giancarlo Ciaccia —~ Comune di Taranto
— Ing. Mauro De Molfetta — Comune di Statte

preso atto ‘che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del
=supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori
deil’ISPRA:
* lng. Giuseppe Di Marco

i if — Ing.ZQarlo Carlucciw W Z if W
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2.2 Atti normativi

il DLgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile
2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,

viste

Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE
(IED)

viste

viste l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), che prevede ehe l'autorita cempetente nel determinare le condizieni per
Pautorizzazione integrata ambientale, fenno restando il rispetto delle norme di qualita
ambientale, tiene cente dei seguenti principi generali:
— devene essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,

applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
— non si devene verificare fenomeni di inquinamento significativi;
~— e prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente

decreto; i rifiuti la cui produzione non e prevenibile sene in ordine di priorita e
conformemente alla paite quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, eve cio sia tecnicamente ed economicamente impessibile, sene
smaltiti evitando e riducendo ogni lore impatto sull'ambiente

— l'energia deve essere utilizzata in mode efficace;
- devene essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le

conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al memento della cessazione
definitiva delle attivita e il site stesse deve essere ripristinato conformemente a quante
previsto all'artico1o 29~sexies, comma 9-quinquies.
L’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale:
“Per installazioni esislenti che svolgono alrivira gia ricomprese all 'Allegar0 I al
decreto Legislative 18febbrai0 2005, n. 59, gli eventuali procedirnenlli di rilascio,
rinnovo, riesame 0 modzfica dell ’aul0rizzazi0ne integrata ambientale in corso alla
data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con rzfirimento alla normativa vigente all ’aIl0

- della presenmzione dell ’istanza entro e non oltre seltantacinque giorni dalla data ali
entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta per i gestori di
presentare per tempo istcmza di adeguamento di tali procedirnenti alla disciplina dz‘
cui al presente tilolo.

viste

l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
46/2014), a norma del quale “i valeri limite di emissione fissati nelle aulorizzazioni
integrate ambientali non possono comunque essere mene rigorosi all quelli fissali
dalla normativa vigenle nel territorio in cui é ubicata l'installazz'0ne. Se del case i
valeri limite di emissione possono essere integrali 0 sostilzliti con paramelri 0 misure
tecniche equivalenfi. ”

viste

l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a neima del quale “L’aul01-izzazione integrata ambientale
contiene le ulteriori disposizioni che garanliscono la protezione del suolo e delle
acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuli prodotli
dall'impiam‘0 e per la riduzione dell 'impalt0 acaslico, nonché disposizioni adeguate

viste
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7 visto 111 DLgs n. 15212006 “ Norma m materia ambientaie’ (Pubbllcato nella G.U. 14 Aprile

i i46120l4), che prevede che Pautorita competente nel determinate le condizioni per}

7 3 “Per insmllazioni esistenti che svolgono atrivito gid ricomprese all '/Hiegoro 1 017

ivisto Particolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 15212006 (come modificato dal D.L. n.
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2.2 Am‘ normativi

22 ‘2006.3-2288.228-0-) B S-In-is 22 22 22 1
visto § Il D.L. n. 46 del 0410312014 (pubbiicato in G.U. della Repubbiica Itaiiana n. 72 del;

2'1/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 20l01751UE‘
A (IE_D22)2222222222 2 2
visto il'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n.

Pautorizzazione integrata ambientale, fenno restando il rispetto delle norme di qualita
i ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

— devono essere prese 1e opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

;— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; 7
% e prevenuta la produzione dei rifiuti, a nomia della parte quarta del presentei

l decreto; i rifiuti la cui produzione non e prevenibile sono in ordine di priorita cl
i conformemente alia parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclatif

ricuperati o, ove cio sia tecnicamente ed economicamente impossibiie, sono
1 smaltiti evitando e riducendo ogni Ioro impatto suIl'ambiente

\ — Penergia deve essere utilizzata in modo efficace;
1- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitame le

2 conseguenze;
i deve essere evitato quaisiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto

i gevisto a1l‘articolo 729-sexies, comma 9-qui1igLii77e7s7. 77 7
ivisto L’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 4612014 a norma del quale:

iciecrero Legislarivo 18fi2bbraio 2005, n. 59, gfi evenfuali procedimenli di rilascio, 1
rinnovo, riesame 0 modzfico de11’autorizzazz'0rie mtegrato ombienrale in corso alla,

1 data def 7 germaio 2013 sono conclusi con rfizrimenio alla normativa vigenre al1’a1to§
1 della presenmzione dell ’:'s1anzo entro e non oltre setramacinque giorni dalla data di-

enrrora in vigore del preseme decreto . Resra salvo Ia facolni per 1 gestori dz‘
i presentare per tempo islcmza di adeguamento dz‘ tall’ procedimenri alla disciplina dz‘

cui of presente 1110197. ” 7777

I 1 46/2014), a norma del quale “i valori limire dz‘ emfssione fissati nelle aurorizzazioni
(N integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
‘idafla normativa vigente nei terri1'orz'0 in cui é ubicato 1 ’insra11azi0ne. Se del caso 1‘.
~va1ori limire di emissfone possono essere integral!‘ 0 SOS1'i1u111 con parametri 0 misure‘

7 7 77 iecniche equivaienii. ” 7777 77 77
visto Particolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 15212006 (come modificato dal

D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L'au1or1zzaz1one inregrata ambienmie
conliene 1e ulreriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle

‘ acque sotrermnee, le opportune disposizioni per la gesrione dei rzfiuti prodotri
77 p da11’1mpian!0 .2 per la riduzione de11'impa110 gcustico, nonché disposizioni a7d7eguat'e

1.0 42/9678 EN1s.pjA} Raflineria diTarcm10i— Riesome di‘AIA 88 it 5 555* 7 -. '



I Commissione Istruttoria AIA-IPPC///' " “;
u Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

per la manutenzione e la verzfica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostcmze
pericolose che possono essere presenti nel site e tenuto conto della possibilitiz di
contaminazione del suolo e delle acque sotlerranee presse il sito dell ’inslallazi0ne"

Visto l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.
46/2014), a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-sepiies, i valeri limite di
emissione, 1' parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
fanno riferimentto all ’applicazi0ne delle migliori tecniche disponibili, senza l’0bblig0
di utilizzare una tecnica 0 una Iecnologia speczfica, tenendo conto delle
caratreristiche tecniche dell 'impiam‘0 in questione, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni locali dell ’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minime l'inquinament0 a grande dislanza 0
attraverso lefi'0nt1'ere e garantiscono an elevate livelle di protezione dell ’ambiente
nel sue complesso ”

viste l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs.. n. 46/2014), a norma del quale “L'aul0ritc‘z competente fissa valeri limite di
emissione che garantiscono ehe, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non
superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)
di cui all 'artic0l0 5, comma I, letlera l-ler. 4), attraverso una delle due opzioni
seguenti."

a) fissando valeri limite a'i emissione, in condizioni dz‘ esercizio normali, che non
superano iBA T-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimenlo dei BA T-AEL
e tempi di rzferimento non maggiori dz’ quelli dei BA T-AEL;

b) fissando valeri limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valeri, tempi di rzferimento e condizioni, a patto ehe l’aut01"iti1
compelerzte stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di veri/icare ehe le en-zissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.

viste l’ai“ticolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'auterita competente puo fissare valeri limite
di emissione piu' rigorosi di -quelli di cui al comma 4~bis, se pertinenti, nei
seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’
ubicata Pinstallazione o il rispetto dei provvedimenti relativi al1'insta1lazione
non sestituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”

viste l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014), a nenna del quale “I valeri limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punro di fuoriuscita delle emissioni dall'ir/zstallazione e la
determinazione di tali valeri é eflettuata al netto di ogni eventuale diluizione ehe
avvenga prima di quel punto, tenendo se del case esplicilamente canto dell’eventuale
presenza di fondo della sostanza nell’ambiem‘e per motivi non antropici. Per quante
cencerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, Fefletlo di una
slazione di depurazione pad essere preso in considerazione nella determinazione dei
valeri limite di emissione dell ’instalZazi0ne interessata, a condizione di garantire an
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per la rnanutenzione e la verifica periodichs delle misure adottare per prsvenire is
ernissioni nsi suolo e nails acque sorrerranee e disposizioni adeguaie reiarivs a1
contro11o periodico dei suolo s delle acqae sorrerranes in relazione a11e soslanze

;‘peric0l0se che possono essere present!‘ nel sito e Isnuto conto della possibilita di
1 77 77 conrannnazione dei snoio s delle acque sotterranee press07§17§1to_a'ell 'i7ns1a11azions"
Visto Particolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 15212006 (come modificato dal D.Lgs. n.

46/2014), a norma del quake “Farts salvo l'ar1icolo 29-sspiies, i valori limits a‘i
emissions, i parametri e is misure tecniche equivalenti di cui ai commi precsdenti
janno riferimenio a11'app11cazione deiie migiiori tecniche disponibili, senza 1 'obb1i‘go
di urilizzare una recnica 0 una recnoiogia specifica, tenendo conto delle
paraltsrisriche tecniche a'e11'impian10 in questions, della saa abicazione geografica e
“delle condizioni locali dell 'ambien1e. In 111111 i casi, ls condizioni dz‘ aurorizzazione
prevedono disposizioni per n'a’in're a1 minimo 1‘inquinamento a grands distanza o
artraverso ls fioniiers e garantiscono an elevate liveiio di protezione de11'ambiente
H81 we <-*vm14;e§§fs27i22

visto l'a1'ticolo 29- sexiss, comma 4-bis del D.Lgs. n. 15212006 (come modificato dal
D.Lgs.. n. 4612014), a norma del quale “L 'au1ori1c‘: compsisnie fissa valori iiniite dz‘
emissions che garaiitiscono che, in condizioni di esercizio normaii, le emissiom‘ non

supsrino i live!!!‘ a'i emissions associan‘ alle mig1i'ori recniche disponibiii (BA T-AEL)
idi cui‘ al1'ar!ic01o 5, comma 1, lettsra I-ter.-/1), atrraverso una delle due opzioni
segusnri:

a) fissando vaiori limits a'i emissions, in condizioni dz‘ esercizio normals‘, che non
saperano EBA T-AEL, adotrino le sresss condiziom‘ di rfirimsnio dei BAT-AEL
s tempi di ii/srimenro non inaggiori a'i quelli dei‘ BA T-AEL;

b) fissando valori Zimite di emissions divsrsi da queiii a'i cui a11a iettera a) in
termini di vaiori, rempi di rzferimenio e condizioni, a paito che Faulorita
soinpszenre stessa vainri almeno annualmenre 1 risuitati del controllo delle
emissioni a1 fins di vsrificare che ls enzissioni, in condizioni dz‘ esercizio
normah‘, non supsrino 1‘ iiveiii di emissions associari a11e inigiiori tecniche

3 disponibili. “ 7 77 77 7777777
‘ visto l’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 15212006 e s.m.i. (come modificato dal

D.Lgs. 11. 4612014) ai sensi dei quale “l'autorita competente puo fissars valori limits
di emissions pin‘ rigorosi di -quelli di cui al comma 4-bis, se pertinsnti, nsi
seguenti casi:
a) quando previsto dalI'articolo 29-sspties;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigents nel territorio in cui e‘
ubicata Pinstallazione o il rispetto dei provvedimenti relativi aII'insta1lazione
non sostituiti cla1l'auto1-izzazione integrata ambienta7le’7’777 7

visto l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 15212006 (come modificato dal
D.Lgs. n. 4612014), a norma del quale “1 valori limits di emissions delle sostanze
inquinanri si appficano ne1pan.ro difuoriuscira de11e emissioni dalfinstallazione s la

1* dsrerminazione di rah‘ vaiori é efiemiala a1 neiro dr‘ ogni eventuale diluizione che
avvenga prirna di qaei punts, tenendo ss del caso esplicitamsnre conto dell 'even1aaie
presenza difondo della sostanza nel! 'ambien1e per moiivz‘ non antropici. Per quanta
concerns gii‘ scarichi indirerri dz‘ sosranzs inquinanri neI!'acqua_. 1'ej]Ie11o di una
smzions di depurazione pad essere pi-eso in considerazione nelia deternainazione dei

7 vaiori limits di emissions a’eZ1’ins1al1azi0ne interessata, a c011dizione7a11‘77garan11re an
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livelle equivalente di preteziene dell’ambiente nel sue insieme e di nen pertare a
earichi inquinanti maggieri nell’ambiente. “

viste l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificate dal D.Lgs. n. 46/2014),
che prevede ehe l'autorita competente pessa prescrivere l'adozione di misure
supplementari piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche dispenibili
qualera cio risulti necessario peril rispetto delle nonne di qualita ambientale;

viste l'articolo 29-ecties del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.
46/20l4),che disciplina i Riesami delle Auterizzazioni Integrate Ambientali.

viste le linee guida generali e di settore adottate a livelle nazionale di cui i1 decreto
legislative n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, che hanno
recepito anche le linee guida a livelle comunitario, e precisamente:
¢ il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanaziene a’i linee guida per

l'indivia'uaziene e l’atilizzaziene delle migliori tecniche dispenibili, per le attivita
eleneate nell'allegate I del decreto legislative 4 ageste I999, n. 372”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;

0 il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanaziene di linee guida per
l ’individuaziene e l ’utilizzaziene delle migliori tecniche dispenibili in materia di
impianti di cembustiene, per le attivita elencate nell’allegate I del decreto
legislative I8febbraie 2005, n. 59 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 3 marzo 2009;

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Eurepea per l’attuazione delle Direttive
96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislative n. 152 del 2006 e s.m.i.
rappresenta recepimento integrale, e precisamente:
— Cenclusieni sulle BAT cencernenri la raflinaziene di petrelie e gas ai sensi della

Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/73 8/UE del 09/10/2014)
- Best Available Techniques (BAT) Reference Decumentfer the Refining efMineral

Oil and Gas - 2015
viste il “Piano contenente 1e prime misure di intervento per il risanamento della qualita

dell’aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10,
approvato dalla Regiene Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 del
02/10/2012.

viste Il Regolamente Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e
ss.mm. ed ii.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 17-
12-201 3.

vista La Legge Regionale n. 23/2015 “Medzfiche alla legge regienale 22 gennaie I999, n.
7, come medificata e integrata dalla legge regienale I4 giugne 2007, n. 17”, relativa
alla “Discipline delle emissieni ederifere delle aziende. Emissieni derivanti da
sansifici. Emissieni nelle aree a elevate rischie di crisi ambientale.

11> 42/96 78 ENI s.p.A. Rafiineria dz Taranto - Riesame dz AIA ./I 9

Commissions Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria 111 Taranto della ENI S.p.A.‘

livello equivalents di protezione dell’anibiem‘e nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori77nell7fambiente. “ 7

visto l‘articolo 29-septies del D.Lgs. n. 15212006 (come modificato dal D.Lgs. n. 4612014),
che prsvede che Pautorita competente possa prcscrivers Padozione di niisurs
supplsmsntari piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili
qualora cio risulti necessario per il rispetto delle norms di qualita ambientale;

5 visto
_7_7 7461201-4),che disciplina i Riesami delle Autoi7i7z7Z7az7i7o7ni Integrate Ambisntali.

1'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.

V1810

1 rscspito anche ls lines guida a livello comunitario, s prscisamsnts:

ls lines guida gensrali o di settors adottats a livsllo nazionale di cui ii decreto
legislative n. 152 del 2006 s s.m.i. rappresenta recepimento integrals, che hanno

0 il Dscrsto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Enianazione di lines guida per
Pindividuazione e Futilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per ls atrivita
elencate nellhllegato 1 del decreto legislative 4 agosto 1999, n. 372”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;

0 il Decreto Ministeriale 1 ottobrs 2008 “E1-nanazlone dz‘ lines guida per
l ’individuazi0ne e l ’utilizzazt‘one delle migliori tecniche disponibili in materia dz‘
impianti di combustione, per le attivita elencate nell 'a1legato 1 del decreto
legislative 18 febbraio 2005, n. 59 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficials n.
51 dei 3 marzo 2009;

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unions Europsa per Pattuazione delle Direttivs
961611CE e 20l01'151UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 s s.m.i.
rapprsssnta recspimento integrals, e precisamsnts:
— Conclusioni sulle BAT concernenti la raflinazione di petrolio e gas ai sensi della

Dirsttiva 20101751UE (Decisions 2014173 81UE del 09110/2014)
— Best Available Techniques (BAY) Reference Documentfor the Refining ofMineral

Oil and Gas — 2015 1
vistozmz ii “Piano contenente is prime misure di intsfvsnto per il risanamento della qualita 1‘

de11’aria nel quartiers Tamburi (TA)” per gli inquinanti benzo(a)pirens s PM10,*;
approvato clalla Regions Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 dei
0211012012. 77 1.

visto Il Regolamento Regionale 9 dicsmbrs 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteorichs;
di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell’a1't. 113 del Dl.gs. n. 152106 s.
ss.mn'1. ed ii.), pubblicato sul Bollsttino Ufficiale della Regions Puglia - n. 166 del 17- (3
12-2013.

vista La Leggs Regionale n. 2312015 “Modifiche alla legge regionaie 22 gennaio 1999, n.
7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”, relativa
alla “Discipline delle emissioni odorijere delle aziende. En-Iissioni derivanti daf
sansifici. Einissioni nelle arse a elevat0r7is7c_l1io di crisi ainbientale. ” 3
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2.3 Attivitfz istrutterie

Vista L’Auterizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA pret.
Decreto di AIA DM 0000092 del 14/03/2018 per l’eserciZio rispettivamente della
Raffineria e della Centrale Termoelettrica site nei Comuni di Taranto e Statte.

Visto Il Decreto VIA/AIA pret. DVA-DEC-2011-0000573 del 27/10/2011 con cui il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciate alla
ENI S.p.A Pautorizzazione per il progetto “Raffineria di Taranto - Adeguamento
stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel
Cemune di Taranto”.

esaminata La documentaziene, pret. RAFTA/DIR/MV/287 del 26/09/2018 acquisita al pret.
DVA/21643 del 27/09/2018, trasmessa dal Gestere in adempimento a quante
prescritte a1l’Art.1, comma 5 del Decreto AIA DM 0000092 del 14/03/2018 (rif.
Prescrizione n.l3 del Parere Istruttorio Conclusive).

vista La nota pret. DVA/22439 del 08/10/2018, con cui l’Autorita Competente ha
comunicato l’avvio del procedimento istruttorie di Riesame dell’AIA, identificato
con l’ID 42/9678.

vista La Relaziene istruttoria trasmessa da ISPRA con nota pret. 2018/64681 del
9/11/2018, acquisita al pret. CIPPC/1307 del 12/11/2018.

esaminate Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscone, ai sensi e per gli effetti
de1l’artico1o 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redaziene della presente relaziene
istruttoria, restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentaziene o
1’incempletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore
pessene compertare, a giudizio de1l’Autorita Competente, un riesame
dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari
ricerrendone i presupposti.

vista La e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusive inviata per
l’apprevazione in data 30/11/2018 dalla segreteria della Commissione al Gruppo
Istruttere avente pret. CIPPC/1486 del 11/12/2018 comprendente i relativi allegati
circa Papprovazione. Inoltre, con e-mail del 12/12/2018, acquisita al pret.
CIPPC/1508 del 13/12/2018, la Regiene Puglia ha trasmesso il preprio parere rese
mediante il contribute di ARPA Puglia di -cui alla nota pret. 82316 del 12/12/2018.

vista La e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusive aggiornato tenendo cente
delle esservazioni ricevute dalla Regiene Puglia, inviato per l’approvazione in data
1/02/2019 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente pret.
CIPPC/218 del 8/02/2019 cemprendente i relativi allegati circa Papprovaziene.
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2.3 Attivitfr istruttarie

‘ Vista L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA prot.
Decreto di AIA DM 0000092 del l4i'03/'20I8 per Fesercizio rispettivamente della
Raffiiieifia efltdiella Centrale T6I‘ITl0616TTI:i_§§Vi'SiT€ nei Comuni di Tarantoefitatte.

Visto 1‘ Il Decreto VIAIAIA prot. DVA-DEC-2011-0000573 del 27f101'2011 con cui il
Ministero dell’/kmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato ails
ENI S.p.A Pautorizzazione per il progetto “Raffineria di Taranto — Adeguamento
stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel
Comune idi Taranto”. Z

esaminata ‘ La documentazione, prot. RAFTAIDIRIMWZST del 26f09r’2018 acquisita al prot.
DVAJ21643 del 27f09f2018, trasmessa dal Gestore in adempimento a quanto
prescritto all’Art.l, comma 5 del Decreto AIA DM 0000092 clel 14f03!2018 (rif.
Prescrizione n. 13 del Parere Istijtlttorio Conclusivo). i Z

vista La nota prot. DVAI22439 del O8f10,/2018, con cui l’Aut0rita Competente ha
comunicato 1’avvio del procedimento istruttorio di Riesarne dell’AIA, identificato
con I’ID_{{2{9678. Z

vista La Reiazionemistruttoria trasmessa da ISPRA con nota prot. 20181646081 del
9fl11'2018, accgxisita al prot. CIPPU1307 del l2:’_11;’2018. Z Z H

esaminate Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscoziio, ai sensi e per gli effetti
dell’a1'tico1o 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione
istruttoria, restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o
Pincompletezza delle infonnazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore
possono comportare, a giudizio clell’Autoritz§. Competente, un riesarne
de1l’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’ad0zi0ne delle misure cautelari
Ti°°1Tend°n° i PFe5uEPQ§?i- __ N ,

vista La e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusive inviata per
Papprovazione in data 30! 1112018 dalla segreteria della Commissions al Gruppo
Istruttore avente prot. CIPPCI1486 del 11f12f2018 coniprendente i relativi allegati
circa Fapprovazione. Inoltre, con e-mail del 121' 1212018, acquisita al prot.
ClPPC:’1508 del I3/1212018, la Regione Puglia ha trasmesso il proprio parere reso
inediante il contribute di ARPA Puglia_Qi'cuialIa11ota prot. 82316 del _12/1212018.

vista La e-friaiij di trasmissione del Parere Istruttofio Conclusivo aggiomato teiieiido conto
delle ossewazioni ricevute dalla Regione Puglia, inviato per Fapprovazione in data
l/02;’20l9 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente prot.
CIPPC/218 del 8/02/2019 comprendente i relativi aiilegati circa Papprovazione. fig
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3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals — Raffineria di Taranto
Indirizzo sede operativa S.S. 106 Jonica - 74123 TARANTO
Sede Legale Piazzale Enrico Mattei 1 — 00144 Roma
Rappresentante Legale Bernardo CASA

Via Laurentina, 449 — 00144 Roma
Tipo impianto Raffineria
Codice e attivita IPPC Attivita 1:

0 Raffinerie di Petrolio e di gas Codice IPPC: 1.2
Q Classificaziene NACE: Fabbricazione di predotti petroliferi

raffinati Codice 23.20
0 Classificazione NOSE-P: Trasfermazione di Prodotti Petroliferi

Codice 105.08
Attivita 2:

0 Centrali termiche ed altri lmpianti di combustiene di potenza
termica di almeno 300 MW ~ Codice IPPC 1.1

I Classificazione NACE: Preduziene di energia elettrica — Codice
35.11;

0 Classificazione NOSE-P: Processi di combustiene >300 MW -
Codice 101.01

Gestore Impianto Michele VIGLIANISI
S.S. 106 Jonica ~ 74123 TARANTO
099 4782210 ~ michele.viglianisi@eni.com

Referente IPPC Francesco PICARDI
S.S. 106 Jonica — 74123 TARANTO
099 4782426 - francesco.picardi@eni.com

Impianto a rischio di
incidente rilevante

SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rappoite di
sicurezza).

Numero di addctti 404
Sistema di . gestione
am bientale

SI — ISO14001 - EMAS -

Certificate di prevenzionc
incendi

La Raffineria di Taranto e soggetta agli adempimenti del D.Lgs. 105/ 15.

Periodicita de1l’attivita Continua
Misure penali o
amministrative ricenducibili
all’installazione o parte di
essa

E’ in corse un procedimento relative a fenomeni di emissione edorigene

i
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3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Rag7io1ie7soe7i7a1e__7 7 _ _ Eni*S.p:A*.i 1\/1ai'1§etiiig*ai}c1**Chemicals— Raffineria cli Taranto
IH4,i[i§a9 §@s's9:!s1i'<1!iY=@_ ‘,§;$,:_1_0;6 J9n1i@a,:,7411l311?ARANT0
$548 Legalssssss1,2 W iPiaZZaI@_E:1ris9_M,a1t¢il: Q0l4141R0ma it 0 0
Rappresentante Legale Bernardo CASA Z11

\ 1 0 Classificazione NOSE-P: Trasformazione di Prodotti Petroliferi

1 Via Laurentina, 449 — 00144 Roma
Iiuaismsniantss Q; as as ] Raffinezia if 00 0 it W it
Codice e attivitia IPPC Attivita 1:

0 Raffinerie di Petrolio e di gas Codice IPPC: 1.2
I Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti petroliferi

raffinati Codice 23.20

Codice 105.08
Q Attivita 2:
I I Centrali termiche ed altri Impianti di combustione di potenza

termica di almeno 300 MW - Codice IPPC 1.1
Q Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica — Codice

35.11;
Q Classificazione NOSE-P: Processi di combustione >300 MW -

Codice 101.01

1 ;S.S. 106 Jonica — T4123 TARANTO
Gesture Impianto Michele VIGLIANISI

1

1 099 4782210 — michele.vig1ianisi@e11i.c0m
*Reféi4enté 01151560 Francesco PICARD1 0 0 0 it imfijifi

1 S.S. 106 Jonica ~ 74123 TARANTO
1 099 4782426 - francescopicarcli@eni.com m__m_(_”

Impianto a rischio di SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla present-azione del rapporto di
incidente rilevante 5i¢1_;r@Zz3)_ ‘

—I\1i1|’iiie’;:'|dijaildettiwwm 40400 0 0
Sistema di. gestione SI — ISOl400l - EMAS -
ambientale ff W
Certificate di prevenzione La Raffineria di Taranto é soggetta agli adernpimenti de1D.Lgs. 105115.
incendi
Periodicita deIl’attivita Continua i i i if
Misure penali 0 ‘E’ in corso un procedirnento relativo a fenomeni di emissione odorigene.
amministrative riconducibili
all’installazione o parte di 1
essa____ Z Z _ _ __ _ _
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4. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 5 del DM 92 del 14/03/2018
I1 Gestere dichiara che un intervento di pavimentaziene dell area delle principali pipe-way di
Raffineria era gia state valutato da paite di ENI come non fattibile nel contesto della Raffineria,
come riportato all’interno delle studio di fattibilita gia trasmesso agli Enti competenti (pret.
RAFTA/DIR/CG/145 del 30/06/2011), per le seguenti motivazieni (in cersive le dichiarazioni del
Gestore):

0 prebleinatiche legate alla gestiene delle acque rneteeriche (le capacita idrauliche dei
sisterni di cellettamente e degli impianti di lrattarnente acque di Ra/j'ineria nen sene stati
ritenuti suflicientemente dimensienati per la gestiene dell ’incremente delle acque
meteeriche derivanti dall ’impermeabilizzaziene delle pipe-way);

¢ impessibilita di eseguire I ’attivita di pavirnentaziene/imperineabilizzaziene delle pipe-way
senza rimuevere le tubazioni. L ’eventuale rimeziene del piping determinerebbe, tra le altre
cese, unaferrnata prelungata dell ’intere Stabilimente;

v elevati cesti dell ’epera (investimente ecenemice valutate estremamente enerese anche
nell ’zpetesi di suddivisiene delle stesse su piii piani annuali di intervento).

Pertanto il Gestore, all’interno della decumentaziene presentata, descrive i controlli e 1e valutazioni
dei risultati di tali contrelli presse le pipeway di Raffineria al fine di definire la presenza di
accoppiamenti flangiati “critici”.

4.1 Tipelegia e programmaziene dei centrolli
La Raffineria prevede un piano di centrolli delle tubazioni di trasferimento predotti mediante
ispezioni non distruttive periediche condotte entro un intervallo temporale non superiere a 5 amii.
Il piano ispettive tiene cente dei possibili fenemeni di cerrosiene, del layout e delle condizioni di
processo delle linee e si articola nelle seguenti fasi:

v ricerca documentale e analisi storica dei dati di site (P&ID, piante tubazioni, sketch, elenchi
linee e specifiche di linea);

~ sopralluoghi in campo lungo le linee (svolti da persenale ENI qualificato eventualmente
coadiuvato da soggetti terzi specializzati) al fine di individuare le tubazioni, gli
accoppiamenti flangiati e i supporti oggetto di controlle, definire i punti di controlle ed
eseguire rilievi fotografici;

¢ definizione del programma di controlli da eseguire sulla base delle risultanze delle
precedenti fasi;

1 esecuzione delle ispezioni secende il programma stabilito. Le indagini vengono effettuate
secende la 1’istru2iene operativa NT1012 IO ISP REVO - “ISPEZIONE DI TUBAZIONI
D’IMPIANTO E OFF-SITES”, la quale recepisce gli standard internazienali in materia di
ispezioni di tubazioni di processo:

o UN/TS 11325-1 - Valutazione delle state di conservazione ed efficienza delle
tubazioni in esercizio ai fini della riqualificaziene periodica d'integrita;

o API Std 570 - Piping Inspection Cede;
o API RP 574 - Inspection Practicesfer Piping System Components;
o API RP 579 - Fitness-Fer-Service.

I1 piano ispettivo delle tubazioni di Raffineria riporta, per ciascuna tubazione:
0 i meccanismi di danno piu probabili e i relativi punti/tratti di linea in corrispondenza dei

quali tali danni sene attesi;
0 le teenologie di ispezione applicate ai punti/tratti potenzialmente soggetti a danno; <
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4. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 5 del DM 92 del 14/03/2018
ll Gestore dichiara che un intervento di pavimentazione clell’area delle principali pipe-way di
Raffineria era gia stato valutato da parte di ENI come non fattihile nel contesto della Raffineria,
come riportato a1l’interno delio studio di fattibilita gia trasmesso agli Enti cornpetenti (prot.
RAFTA/DIRfCGf145 del 3010612011), per 1e seguenti motivazioni (in corsivo le dichiarazioni del
Gestore):

I problematiche iegare alla gesrione delle acque mereoriche (le capacilei idrazalfche dei
sisremi 0'1‘ coliettamento e degli impianti di tratranzento acque di Rafineria non sono stats‘
rirenuri szgjficienremente dimensfonari per la gestione dell Tncremento delle acque
meteoriche derivanti dal! ’imperrneabi!izzazi0ne delle pipe-way),'

I irnpossibilité di eseguire I ’am'vitc'r di pavimenfazione/impermeabilizzazione delle pipe-way
senza rimuovere fe lzibazioni. L 'eventua1e rimozione del pzping determinerebbe, Ira le alrre
case, zmafiarmata prolungara del! ’:'m'er0 StabiIimenr0,'

I elevari costi del! ’0pera (investimenro economico valuralo estremamenre oneroso anche
nel! ipotesi di suda'r'w'sr'0ne della sresso su piiz pianf annual1' dz‘ iratervento).

Pertanto il Gestore, all’interno della documentazione presentata, descrive i controlli e le valutazioni
dei risultati di tali controlli presso le pipeway di Raffineria al fine di definire la presenza di
accoppiamenti flangiati “critici”.

4.1 Tipolagia e programmazione dei conrrolli
La Raffineria prevede un piano di controlli delle tubazioni di trasferimento prodotti mediante
ispezioni non distruttive periodiche condotte entro un intervalio temporale non superiore a 5 anni.
I1 piano ispettivo tiene conto dei possibili fenomeni di corrosione, del layout e delle condizioni di
processo delle linee e si articola nelle seguenti fasi:

I ricerca documentale e analisi storica dei dati di sito (P&ID, piante tubazioni, sketch, elenchi
linee e specifiche di linea);

I sopraliuoghi in carnpo iungo le linee (svolti da personale ENI qualificato eventualmente
coadiuvato da soggetti terzi specializzati) al fine di individuare le tubazioni, gli
accoppiamenti flangiati e i supporti oggetto di controllo, definite i punti di controllo ed
eseguire rilievi fotografici;

I clefinizione del programma di controlli da eseguire sulla base delle risultanze delle
precedenti fasi;

I esecuzione delle ispezioni secondo il programma stabilito. Le inclagini vengono effettuate
secondo la Yistruzione operativa NT1012 IO ISP REVO - “ISPEZIONE DI TUBAZIONI
D’IMPIANTO E OFF-SITES”, la quale recepisce gli standard intemazionali in materia di
ispezioni di tubazioni di processo:

o UNITS 11325-1 - Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle
tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica cI‘integrita;

0 API Std 570 - Piping Inspection Code;
0 API RP 574 - Inspection Practices for Piping System Componems;
0 API RP 579 - Fitness-For-Service.

Il piano ispettivo delle tubazioni di Raffineria riporta, per ciaseuna tubazi one:
I i meccanismi di danno piil probabili e i relativi puntiftratti di linea in corrispondenza dei

quali tali cianni sono attesi;
I Ie tecnologie cli ispezione applicate ai puntiftratti potenzialmente soggetti a danno;
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v la frequenza e l’estensione dei controlli.
Le ispezioni sono volte alla definizione di un programma manutentivo che definisce la frequenza
dei controlli e che comprende gli eventuali interventi di riparaziene/sostituzione per tratti di linea
specifici, individuati in funziene degli esiti delle verifiche effettuate.
Il piano di ispeziene comprende le seguenti differenti tipologie di verifica:

v ispeziene visiva esterna;
0 rilievispessimetrici.

4.2 Ispeziene visiva esterna
Il Gestore dichiara che lo scope dell’ispezione visiva esterna delle tubazioni e quelle di:

¢ verificare lo state di coibentazioni (lamierini mancanti/danneggiati o sigillature deteriorate),
verniciature e rivestimenti protettivi delle tubazioni;

I controllare eventuali segni di perdite e trasudamenti delle linee;
¢ controllare eventuali vibrazioni, disallineamenti delle tubazioni o dilatazieni impedite;
~ verifica delle state di censervazione degli “accoppiamenti flangiati” (costituiti dall’insieme

di flange, tiranti, dadi e guarnizioni).

Con specifico rifcrimento agli “accoppiamenti flangiati”, il Gestore dichiara che l’ispezione
prevede la verifica dei seguenti aspetti:

0 la completa fuoriuscita dei tiranti dal lore dado e il lore state di censervazione;
1 l’eventuale presenza di segni di corrosione in corrispondenza della sede di tenuta degli

accoppiamenti;
1 lo state di censervazione della guarnizione, per quante accessibile.

Il Gestore dichiara inoltre che nel corse dell’ispezione viene centrollato anche lo state di supporti,
ancoraggi, sestegni e, in paiticolare, vengono ricercati eventuali segni di corrosione/erosione in
cerrispondenza dei tratti di appoggio della linea.
L’ispezione visiva esterna viene condotta sulla base di una appesita check-list (di cui il Gestore
riporta un esempio in Appendice A alla nota trasmessa) e gli esiti delle ispezieni visive esterne
vengono documentati in appositi “record ispettivi”.

4.3 Rilievi spessimetrici
Il Gestore dichiara che i rilievi spessimetrici vengonoeseguiti su punti della linea scelti seconde_
specifici criteri e consenteno di valutare la presenza di eventuali fenomeni corrosivi in atto.
Gli esiti dei rilievi vengono poi confrontati con i valeri neminali e il sovraspessore di corresiene
previsto dalla specifica di linea e con i dati storici, al fine di determinare i ratei di corrosione, la vita
residua e, conseguentemente, gli eventuali tratti della linea che necessitano di attivita di
manutenzione (riparazioni o sostituzioni parziali o integrali).

Lo spessore viene misurato in specifiche posizioni lungo il circuito delle tubazioni. Tali punti
rappresentane i TML (Thickness Measurement Lecatiens). Il posizionamento dei TML tiene cente
sia delle potenziali cerrosioni localizzate sia della corrosione specifica derivante dal tipo di servizie.

Per la scelta dei TML, le posizioni lungo le tubazioni considerate in Raffineria sene individuate dal
Gestore nelle seguenti:

0 Punti di inieziene.
0 Tratti “morti” (con ristagno di fluido).
in Zone di corrosione relative a servizi specifici. ,»

/
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I la frequenza e Pestensione dei controlli.
Le ispezioni sono voite aiia definizione di un programma manutentivo che definisce la frequenza
dei controlli e che cornprende gli eventuali interventi di riparazionefsostituzione per tratti di linea
specifici, individuati in funzione degli esiti delle verifiche effettuate.
Il piano di ispezione comprencle le seguenti differenti tipologie di verifica:

I ispezione vi siva estema;
I rilievispessimetriei.

4.2 Ispezione visiva estermr
ll Gestore dichiara che lo scopo del1’ispezione visiva esterna delle tubazioni é quello di:

I verificare lo stato di coibentazioni (lamierini mancantifdanneggiati o sigillature deteriorate),
verniciature e rivestimenti protettivi delle tubazioni;

I controllare eventuali segni di perdite o trasudamenti delle linee;
I controllare eventuali vibrazioni, disallinearnenti delle tubazioni o clilatazioni impedite;
I verifica dello stato di conservazione degli “accoppiamenti flangiati" (costituiti dall’insieme

di flange, tiranti, dadi e guarnizioni).

Con specifico riferimento agli “accoppiamenti flangiati”, il Gestore dichiara che 1’ispezione
prevede la verifica dei seguenti aspetti:

I la cornpleta fuoriuscita dei tiranti dal loro dado e il loro stato di conservazione;
I l’eventuale presenza cli segni di corrosione in corrispondenza della sede di tenuta clegli

accoppiamenti;
I lo stato di conservazione della guarnizione, per quanto accessibile.

Il Gestore dichiara inoltre che nel corso de11’ispezione viene controllato anche lo stato di supporti,
ancoraggi, sostegni e, in particolare, vengono ricercati eventuali segni di corrosioneferosione in
corrispondenza dei tratti di appoggio della linea.
L’ispezione visiva esterna viene condotta sulla base di una apposita check-list (di cui il Gestore
riporta un esempio in Appendice A alla nota trasmessa) e gli esiti delle ispezioni visive esterne
vengono clocumentati in appositi “record ispettivi”.

4.3 Rilievi spessimetrici
Il Gestore dichiara che i rilievi spessimetrici vengonoeseguiti su punti della linea scelti secondo
specifici criteri e consentono di valutare la presenza di eventuali fenomeni corrosivi in atto.
Gli esiti dei rilievi vengono poi confrontati con i valori nominali e ii sovraspessore di corrosione
previsto dalla specifica di linea e con i dati storici, al fine di deterrninare i ratei di corrosione, la vita
residua e, conseguentemente, gli eventuali tratti della linea che necessitano di attivita di
manutenzione (riparazioni o sostituzioni parziali o integraii).

Lo spessore viene misurato in specifiche posizioni lungo il circuito delle tubazioni. Tali punti
rappresentano i TML (Thickness Measurement Locations). I1 posizionamento dei TML tiene conto
sia delle potenziali corrosioni localizzate sia della oorrosione specifica derivante dal tipo di servizio.

Per la scelta dei TML, le posizioni lungo le tubazioni considerate in Raffineria sono individuate dal
Gestore nelle seguenti:

I Punti di iniezione.
I Tratti “morti” (con ristagno di fiuido).
I Zone di corrosione relative a servizi speoifici. 1
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v Zone soggetto a erosione e cerrosione/erosione.
Q Tratti soggetti a cricche per tensocorrosione (SCC).
0 Tratti soggetti a cerrosione sotto rivestimento interno e depositi.
1 Tratti potenzialmente soggetti a rottura per fatica.
Q Tratti potenzialmente soggetti a scorrimento viscose (Creep).
0 Tratti petenzialmente soggetti a rottura fragile.

Dope aver stabilito la posizione e il numero dei TML da settoporre a verifica, ogni sistema di
tubazioni viene menitorato con misure delle spessore nei TML prescelti.
I TML vengono identificati sia sui disegni ispettivi che direttamente in site sulla tubaziene al fine di
consentire l’esatta ripetizione della misura negli stessi punti.
Lo spessore di ogni TML puo essere valntato mediante differenti tecniche (ultrasuoni e ispezione
visiva), e le procedure in atto per la verifica delle state delle tubazioni fanno capo a specifiche linee
guida/istruzieni operative, quali:

v NT0905__LG_ISP_REV1 ~ Manuale di Ispezioni e Collaudi;
0 NT1012__IO__ISP_REVO — Ispezione di tubazioni d’impianto e off-sites;
v NT0708_LG_ISP_REVO — Centrollo spessimetrico.

4.4 Valutaziene dei dati raccelti dai controlli e risultati delle verifiche
I1 Gestore dichiara chegli esiti delle verifiche ispettive eseguite sulle tubazioni e, in particolare, i
risultati delle misure spessimetriche sui TML, vengono utilizzati per valutare l’idoneita all’ese1'cizio
dei cemponenti soggetti a controlle.
Sulla base dei calcoli del rateo di cerrosione e della conseguente vita residua del compenente della
linea in esame vengono quindi stabiliti, a seconda delle condizioni generali riscentrate e dell’entita
degli eventuali danni rilevati:

v la frequenza e l’estensione dei successivi controlli;
Q l’esecuzione di specifici interventi di manutenzione/sostituzione. '

ll Gestore dichiara che gli esiti delle verifiche sulle pipe-way di Raftineria sene ripeitati nei
rispcttivi rapperti che hanno delineate il seguente state delle tubazioni (in cersive le dichiarazioni
del Gestore):

v Rapperte ispettive N.I6/I3 del 27/08/2013. L’ispe:/Jiene ha cemprese indagini visive e
strumentali eseguite nei mesi di luglie e ageste 2013, al fine di valutare le state di
censervazione delle linee del main pipe trench pesizienate a nerd, nerd/est, sud e sud/est
del settepasse della SS I06 Jenica per un’estensiene tetale di circa 800 tn (400111 a mente e
400 in a valle del settepasse). Dalla verzfica ispettiva é emersa la necessita di interventi
manutentivi su 4 tratti di linea, interventi che sene stati pertati a termine ad ettebre del
2013.

1 Rapperte ispettive N.I7/13 del 29/08/2013. L’ispeziene ha cemprese indagini visive e
strumentali eseguite nei mesi di luglie e ageste 2013, al fine di valutare le state di
censervazione delle linee del pipe trench pesizienate in zena serbatei di steccaggie greggie
(T3 001 -T3008) per un’estensiene tetale di circa 900m lineari. Dalla verifica ispettiva nen e
emersa la necessita di interventi rnanutentivi, in quante nen sene state rilevate evidenze.
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I Zone soggette a erosione e corrosioneferosione.
I Tratti soggetti a cricche per tensocorrosione (SCC).
I Tratti soggetti a corrosione sotto rivestimento interno e depositi.
I Tratti potenzialmente soggetti a rottura per fatica.
I Tratti potenziaimente soggetti a scorrimento viscoso (Creep).
I Tratti potenzialmente soggetti a rottura fragile.

Dopo aver stabilito la posizione e il numero dei TML da sottoporre a verifica, ogni sistema di
tubazioni viene monitorato con misure dello spessore nei TML prescelti.
I TML vengono identifieati sia sui disegni ispettivi che direttamente in sito sulla tubazione al fine di
consentire l’esatta ripetizione della misura negli stessi punti.
Lo spessore di ogni TML puo essere valutato mediante differenti tecniche (ultrasuoni e ispezione
visiva), e ie procedure in atto per la verifica dello stato delle tubazioni fanno capo a specifiche linee
guida/istruzioni operative, quali:

I NT0905H_LG_ISP_REVI — Manuale di Ispezioni e Collaudi;
I NTl012__IO_ISP_REVO - lspezione di tubazioni d’impianto e off-sites;
I NT0708_LG_ISP_REVO — Controllo spessimetrico.

4.4 Valutazione dei dart‘ raccolti dai controfli e risultati delle verfficbe
Il Gestore dichiara chegli esiti delle verifiche ispettive eseguite sulle tubazioni e, in particolare, i
risultati delle misure spessimetriche sui TML, vengono utilizzati per valutare l’idoneita all’esercizio
dei componenti soggetti a controllo.
Suila base dei calcoli del rateo di corrosione e della conseguente vita residua del eomponente della
linea in 8531116 vengono quindi stabiliti, a seconda delle condizioni generali riscontrate e delI’entita
degli eventuali danni rilevati:

I la frequenza e l’estensione dei successivi controlli;
I Pesecuzione di specifici interventi di manutenzione/sostituzione. '

II Gestore dichiara che gli esiti delle verifiche sulle pipe-way di Raffineria sono riportati nei
rispettivi rapporti che hanno delineate il seguente stato deile tubazioni (in corsivo 1e diehiarazioni
del Gestore):

I Rapporto ispettfvo N16/13 del 27/08/2013. L ’r'spezione ha compreso_indag1'ni visive e
strumentali eseguite nei mesi di luglio e agosto 2013, al fine di valutare lo stato di
conservazione delle linee del main pipe trench posizionaie a nord, nord/est, sud e suaVest
del sottopasso delta SS 106 Jonica per tofestensione rotate dz‘ circa 800 m (400 m a monte e
400 m a valle del sortopasso). Dalia verffica ispettiva é emersa la necessitci di interventi
manutentfvi su 4 tratti di linea, interventi che sono start portati a tel-mine ad ottobre del
2013.

I Rapporto ispeflivo N17/13 del 29/08/2013. L’z'spezr'0ne ha compreso indagini visive e
strunientati eseguite nei mesi dz‘ iugfio e agosto 2013, at fine di valutare lo stato dz‘
conservazione delle linee del pipe trench posizionate in zona serbatoi dz‘ stoccaggio greggio
(T3 O01-T3008) per un'esten.s'ione totale di circa 900 m lineari. Dalia verijica ispettiva non ¢>
emersa la necessma di inter-venti mcumtentivi, in qt-ranto non sono state rilevate evidenze.

_ __ __ _______ ,__ _ _ _ i_
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4.5 Esiti della valutaziene
ll Gestore, a valle delle verifiche e controlli effettuati, ritiene che non siano presenti in Raffineria
accoppiamenti flangiati “critici”, e cio in relazione ai seguenti fatteri (in cersive le dichiarazioni del
Gestore):

w cendizieni di esercizie e fatteri di stress meccanice in relazione ai fluidi traspertati
(trattandesi di linee di trasferimente e nan di processo sene caratterizzate da bassi valeri di
pressiene e temperatura);

v le pipe-way sene sisterni a minere cemplessita in termini di cennessieni, ramificazieni,
punti di inneste e similari;

0 nel cerse delle ispezieni visive esterne eflettuate presse tali elementi non sene slate rilevate
perdite;

¢ a seguite dell ’esame dei dati raccelti dai rilievi spessimelrici sene stati rilevati ratei di
cerrosione nella norma cen un rischie estremamente basse di potenziali cerresieni
lecalizzate.

Pertanto il Gestore ritiene che gli accoppiamenti flangiati della rete pipe-Way (Pipe Trench Est,
Pipe Trench Ovest e Main Pipe Trench) non essende "critici" in relazione alle censiderazioni
tecniche effettuate, non richiedono una diversa frequenza delle attivita di ispezione attualmente
seguite (ogni 5 anni).

\

./
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4.5 Esiti della valutazione
ll Gestore, a Valle delle verifiche e controlli effettuati, ritiene che non siano presenti in Raffineria
accoppiamenti flangiati “critici”, e cio in relazione ai seguenti fattori (in corsivo le dichiarazioni dei
Gesture):

I condizioni di esercizio e fattori di stress ineccanico in reiazione ai fliiidi rrasportati
(trartandosi di iinee di irasjerimenio e non di processo sono caratterizzaie do bassi vaiori di
pressione e temperatura);

0 ie pipe-way sono sisreini a minore coinpiessira in termini di corinessioni, ramificazioni,
punt!’ di irinesto e si‘mi‘Zari_:

I nel corso delle ispezioni visive esteme eflettuate presso taii eiementi non sono state rilevate
perdite;

I a seguito dell ’esame dei dciii raccoiti dai rilievi spessimetrici sono siati riievati ratei di
corrosione nelia norma con un rischio estremamenie basso di potenziciii corrosioni
iocaiizzate.

Pertanto il Gestore ritiene che gli accoppiamenti flangiati della rete pipe-way (Pipe Trench Est,
Pipe Trench Ovesi e Main Pipe Trench) non essendo "critici“ in relazione alle considerazioni
tecniche effettuate, non richiedono una diversa frequenza delle attivita di ispezione attualmente
seguite (ogni 5 anni).
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5. PROPOSTA DEL GESTORE
Il Gestore, avendo ritenuto che in cerrispendenza delle principali pipe-way di Raffineria non sene
presenti “accoppiamenti flangiati critici”, propone di intervenire comunque in maniera preventiva
sulle flange delle tubazioni dedicate al trasperto dei fluidi ritenuti piu a rischie in relazione alla lore
capacita di infiltrarsi nel terrene in case di un eventuale sversamente, in ottemperanza a quante
prescritte in AIA.

Il Gestore propone di valutare tale rischie, per ciascune dei predotti cenvogliati attraverso le pipe-
way, sulla base delle caratteristiche chimice-fisiche che ne determinano la mobilita nel
suolo/sottosuolo (ad es. viscosita e densita) e individuando, pertanto, quelli che sene da ritenersi
maggiormente soggetti a percelare attraverso il terreno in case di un’eventuale perdita.

In tal sense, il Gestore riporta delle censiderazioni di merito per le diverse tipolegie di prodetto
trasportate dalle pipe-way, nel case di uno sversamento (in cersive le dichiarazioni del Gestore):

9 ETBE/MTBE: rientrane nella definiziene di idrecarhuri liquidi volatili; nel case di une
sversamente, essipenetrane velecemente nel settesz/ele percelande verse lafalda;

0 benzina (e suei semilaverati): rientra nella definiziene di idrecarburi liquidi volatili; la
parte di predette cestituita dalla fiaziene liquida mene volatile (nen evaperata) penetra
velecemente nel terrene percelande verse lafalda;

0 grezze: la sua elevata tensiene di vapere é determinate dai cempesti che cestituiscene le
fiazieni piit leggere (C1-C4, presenti alle state gassese a temperatura ambiente); le altre
/razieni del greggie cemprendene una serie a'i predotti liquidi cen valeri di densita e
viscesita via via crescenti e tensiene di vapere decrescenti cen l’aumentare del peso
melecelare; nel case di une sversamente di greggie, l’alta viscesita del predette limita il
rischie di penetraziene nel settesuele ed il pessibile raggiungimente dellafalda;

v kerosene, gaselie e lere semilaverati: sulla base della lere tensiene di vapere sene predotti
che nen rientrane nella definiziene di idrecarburi liquidi volatili,"

v jetfuel: ha una tensiene di vapere cerrispendente quella degli idrecarburi liquidi volatili e
valeri di densita e viscesita analeghi a quella del kerosene;

Q elie cernbustibile: nen rientra nella definiziene di idrecarburi liquidi volatili; ineltre, nel
case di une sversarnente di elie cembustibile, la viscesitit del predette é tale da nen
consentire una sua penetraziene nel settesuele ed il pessihile raggiungimente dellafalda. ‘

Peitanto, il Gestore ritiene che sulla base delle censiderazioni riportate ed in linea con quante
ripoitato nella BAT n. 51, l’intervento proposto consista nella installazione, presse le pipe~way che
traspoitano idrecarburi liquidi volatili a temperatura ambiente (Benzine e MTBE/ETBE), di un
sistema di pre-contenimente da posizionare in cerrispondenza degli accoppiamenti flangiati.

Tale seluzione tecnica sarebbe finalizzata a garantire il pre-contenimente di eventuali perdite dalle
flange e a segnalare eventuali trafilamenti di idrocarburi liquidi volatili.
I dispositivi individuati dal Gestore sene costituiti da cuffie di protezione da avvolgere
sull’accoppiamento flangiato e da un sistema di segnalaziene e visualizzazione della eventuale
perdita, mediante un indicatore con cartina tornasole sestituibile. Tali indicatori cambiane il preprio
colore a centatte con la sostanza fuoriuscita e consenteno quindi di visualizzare a distanza la
presenza di una perdita dalla linea.

8’
2‘
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5. PROPOSTA DEL GESTORE
Il Gestore, avendo ritenuto che in corrispondenza delle principaii pipe-way di Raffineria non sono
presenti “accoppiamenti flangiati critici”, propone di intervenire comunque in maniera preventiva
sulle flange delle tubazioni dedicate al trasporto dei fluidi ritenuti pin a rischio in relazione alla loro
capacita di infiltrarsi nel terreno in caso di un eventuale sversamento, in otternperanza a quanto
prescritto in AIA.

I1 Gestore propone di valutare tale rischio, per ciascuno dei prodotti convogliati attraverso le pipe-
way, sulla base delle caratteristiche chirnico-fisiche che ne determinano la mobilita nel
suolofsottosuolo (ad es. viscosita e densita) e individuando, pertanto, quelli che sono da ritenersi
rnaggiormente soggetti a percolare attraverso il terreno in caso di un’eventuale perdita.

In tal senso, il Gestore riporta delle considerazioni di merito per le diverse tipologie di prodotto
trasportate dalle pipe-way, nel caso di uno sversarnento (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):

I ETBE/MTBE: rientrono nella definizione di i'a'rocarbiiri liqiridi voiatili; nel caso di uno
sversamento, essi penetrano velocemente nei‘ sottosiioio percoiondo verso tafaida;

I benzina (e siioi semilcivorati).‘ rientra nella definizione di idrocarburi iiquidi voiati'ii‘,' Ia
parte di prodotto costituiia daila fiozione liquida meno volatile (non evaporate) penetra
velocemenre nei‘ rerreno percoiaiido verso iafaida;

I grezzo: to sua eievata tensione di vapore e detemiinata dai coinposti che costitziiscono le
jrazioni piii leggere (C1-C4, presenii aiio stato gassoso a temperotura ombi'erite),' ie altre
fiazioni dei greggio conzprendoiio iina serie di prodotti liquidi con valori di densiia e
viscositd via via crescenti e iensione di vopore decrescenti con I ’aiimentare dei’ peso
molecoiare; nei‘ caso di uno sversarnento di greggio, Z 'alta viscosiia del prodoiio iirniia ii
rischio di peneirazione nei sottosiioio ed ii possi'bi'le raggiungiinento dellafalda_.'

I kerosene, gasolio e loro seinilavoraii: sulla base della loro iensione di vapore sono prodotti
che non rientrano nella dejiirizione di idrocarburi Ziquidi v0iatili','

I jet fuel: ha uno tensioiie di vapore corrispondente qiieiia degii idrocarbiai liq:-iidi volatili e
vaiori di a'ensi'ta e viscosiia anaioghi a qiiella del kerosene;

I olio combustibiIe.' non rientra neiia definizione di i'a'roc-orbiiri liquidi voiai‘i1i,' inoltre, nel
caso di uno sversamento di‘ olio coinbiistibile, la viscosita dei prodoiio e tale da non
consenrire una siia penetrtizione nel sotiosiioio ea il possi'bi'le raggiiingimento deiiafalda. '

Pertanto, il Gestore ritiene che sulla base delle considerazioni riportate ed in linea con quanto
riportato nella BAT n. 51, l’inteWento proposto consista nella instailazione, presso 1e pipe-way che
trasportano idrocarburi liquidi volatili a temperature ambiente (Benzine e MTBEIETBE), di un
sistema di pre-contenimento da posizioliareincorrispondengfa degli accoppiamenti flangiati.

Tale soluzione teenica sarebbe finalizzata a garantire il pre-contenimento di eventuali perdite dalle
flange e a segnalare eventuali trafilamenti di idrocarburi liquidi volatiii.
I dispositivi individuati dal Gestore sono eostituiti da cuffie di protezione da avvolgere
sulI’accoppiamento flangiato e da un sistema di segnalazione e visualizzazione della eventuale
perdita, rnediante un indicatore con cartina tornasole sostituibile. Tali indicatori cambiano il proprio
colore a contatto con la sostanza fuoriuscita e consentono quindi di visualizzare a distanza la
presenza di una perdita dalla linea.

5' J‘.
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Nelle specifice, il dispositive proposto dal Gestore sarebbe cestituito da una fascia realizzata in
tessuto durevole e resistente alle intemperie, alle sostanze chimiche, idrocarburi e raggi ultravioletti,
di dimensiene variabile in funziene del DN della flangia da preteggere. Il sistema di bloccaggio e
compesto da un velcro con uncini monofilamento e corda di bloccaggio provvista di capicerda di
sicurezza.

Per l’ubicaziene delle principali tubazioni dedicate al cenvegliamente dei predotti individuati per
l’esecuzione dell’intervento proposto, il Gestore rimanda alla Tavola 2 allegata alla relazione
tecnica presentata (Planimetria delle pipe-way dedicate al traspeite di benzina ed ETBE/MTBE).
Si ripoita uno stralcio di tale planimetria.
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Il Gestore foinisce altresi un croneprogramma dei lavori di installazione dei succitati sistemi di pre-
contenimente.
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Nello specifico, il dispositivo proposto dal Gestore sarebbe costituito da una fascia realizzata in
tessuto durevole e resistente alle intemperie, alle sostanze chirniche, idrocarburi e raggi ultravioletti,
di dimensione variabile in funzione del DN della flangia da proteggere. I1 sistema di bloccaggio e
composto da un veicro con uncini monofilamento e corda di bioccaggio provvista di capicorda di
sicurezza.

Per Pubicazione delle principali tubazioni dedicate al convogliamento dei prodotti individuati per
Fesecuzione dell’intervento proposto, ii Gestore rimanda alla Tavola 2 allegata alla relazione
tecnica presentata (Planimetria delle pipe-way dedicate ai trasporto di benzina ed ETBEIMTBE).
Si riporta uno stralcio di tale planirnetria.
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Il Gestore fornisce altresi un cronoprogramma dei lavori di instailazione dei succitati sistemi di pre-
contenimento.
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6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
In conclusione:

v considerate che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscone, ai sensi e per gli effetti
dell’articelo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. in. i., presuppesto di fatto essenziale
per lo svelgimento dell’istruttoria (restando intese che la non veridicita, falsa
rappresentazione o Pincompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal
Gestore pessene comportare, a giudizio dell’Autorita Competente, un riesame
dell’autorizzaziene rilasciata, fatta salva l’adoziene delle misure cautelari ricerrendone i
presupposti);

0 considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente
parere;

Considerate inoltre che:
v il Gestore dichiara che un intervento di pavimentazione dell’area delle principali pipe-Way

di Raffineria era gia state valutato da parte di ENI come non fattibile nel contesto della
Raffineria, come riportato all’interno delle studio di fattibilita gia trasmesso agli Enti
competenti (pret. RAFTA/DIR/CG/145 del 30/06/2011), per:

o preblematiche legate alla gestiene delle acque meteeriche (le capacita idrauliche
dei sistemi di cellettarnente e degli impianti di trattarnente acque di Raflineria nen
sene stati ritenuti suflicientemente a'imensienati per la gestiene dell ’incremente
delle acque meteeriche derivanti dall ’impermeabiliz2aziene delle pipe-way);

o impessibilita dz‘ eseguire l’attivita di pavimentaziene/impermeabilizzaziene delle
pipe-way senza rimuevere le tubazioni. L eventuale rimeziene del piping
determinerebbe, tra le altre cese, unaferrnata prelungata dell ’intere Stabilirnente;

o elevati cesti dell ’epera (investiinente ecenemice valutate estremainente enerese
anche nell ’ipetesi di suddivisiene delle stesse su pit‘: piani annuali dz‘ intervento).

9 il Gestore, a valle delle verifiche e controlli effettuati, ritiene che non siano presenti in
Raffineria accoppiamenti flangiati “critici”, e cio in relazione ai seguenti fattori (in corsivo
le dichiarazioni del Gestore):

o cendizieni di esercizie efatteri di stress meccanice in relazione ai fluidi traspertati
(trattandesi di linee di trasferimente e nen di precesse sene caratterizzate da bassi
valeri di pressiene e temperatura);

o le pipe-way sene sistemi a minere cemplessita in termini di cennessieni,
rarnifcazieni, punti di inneste e siniilari;

o nel cerse delle ispezieni visive esterne e/Yettuate presse tali elementi nen sene state
rilevate perdite;

o a seguite dell ’esame dei dati raccelti dai rilievi spessimetrici sene stati rilevati ratei
di cerrosione nella norma cen un rischie estremamente basse di potenziali
cerresieni lecalizzate.

1 il Gestore ritiene che gli accoppiamenti flangiati della rete pipe-way (Pipe Trench Est, Pipe
Trench Ovest e Main Pipe Trench) non essende "critici" in relazione alle censiderazioni
tecniche effettuate, non richiedono una diversa frequenza delle attivita di ispezione
attualmente eseguite ogni 5 anni.

Censiderata intine la proposta del Gestore, che consiste nella installazione, presse le pipe-way che
trasportano idrocarburi liquidi volatili a temperatura ambiente (Benzine e MTBE/ETBE), di un Q
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6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
In cenclusienez

I considerate che le dichiarazioni rese dal Gestore cestituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articeIe 3 della Legge 7 ageste 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale
per lo svolgimente dell’istrutteria (restando intese che la non veridicita, falsa
rappresentazione o Pincempletezza delle infonnazieni fornite nelle dichiarazieni rese dal
Gestore pessono cornpertare, a giudizio de1l’Autorita Cempetente, un riesame
dell’auterizzazione rilaseiata, fatta salva l’adezione delle misure cautelari rieorrendone i
presupposti);

I considerati i contenuti della decumentazione presentata dal Gestore e ripertati nel presente
parere;

Censiderato inoltre che:
I i1 Gestore dichiara che un intervente di pavinientazione de1l’area delle principali pipe-way

di Raffineria era gia state valutato da parte di ENI come non fattibile nel centesto della
Raffineria, come ripertato all’interne delle studio di fattibilita gia trasinesso agli Enti
competenti (prot. RAFTA/DIRi’CGi145 del 30i06i'201 1), per:

0 problematiche iegate alla gesiione delle acque meteoriche (le capacita idrauliciie
dei sistemi di coilettamento e degii impianti di tratiamenro acque di Rajfineria non
sono stati riieniiti safiicientemente dimensionati per ia gestione deH’increinento
delle acqiie meteoriche derivanti dad ’imperineabilizzazione delle pipe-way);

o impossioiliici di esegaire I ’oiri'vira di pavimentazione/inipermeabiiizzazione deile
pipe-way senza rimiiovere ie tubazioni. L ’evenrnaie rimo:/rione dei piping
deterininerelibe, tra le afire cose, unaferinoio prolungara deli ’intero Siabilimento;

0 elevati costi deli ’0pera (investirriento economico valiiiato esireinainente oneroso
anche nei! ’iooiesi di suddivisione delle stessa su piii piani anniiali di intervento).

I il Gestere, a valle delle verifiehe e centrolli effettuati, ritiene che non siano presenti in
Raffineria accoppiamenti flangiati “critici”, e cie in relaziene ai seguenti fattori (in cersivo
le dichiarazioni del Gestere):

e condizioni di esercizio efattori di stress ineccanico in retazione aijiiiidi trasportaii
(iraiiandosi di linee di trasjerimerito e non di processo sono caratrerizzaie do bassi
vaiori di pressione e iemperatiira);

o Ze pipe~way sono sisieini a minore complessita in termini di connessioni,
raini)‘icazi'oni_. pimti di innesto e si'niii'ari';

0 nel corso deiie ispezioni visive esterrie efletiuate presso tali elernenii non sono state
rilevate perdite;

e a segiiito dell ’esame dei dati raccolti dai rilievi spessimetrici sono stati riievaii rater’
di corrosiorie neiia norma con an rischio estremainerite basso di poienziaii
corrosioni localizzate.

I il Gestere ritiene che gli acceppiamenti fiangiati della rete pipe-way (Pipe Trench Est, Pipe
Trench Ovest e Main Pipe Trench) non essende "critici" in relaziene alle censiderazieni
tecniche effettuate, non I'iCl'li8(l01’10 una diversa frequenza delle attivita di ispeziene
attualrnenteeseguite ogni, 5 anni.

Censiderata infine Ia prepesta del Gestere, che consiste nella installaziene, presso le pipe-way che
trasportane idrocarburi liquidi voiatili a temperatura ambiente (Benzine e MTBEIETBE), di un
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sistema di pre-contenimente da posizionare in corrispondenza degli accoppiamenti flangiati,
giudicata dal Gestore in linea con quante riportato nella BAT n. 51;

IL GRUPPO ISTRUTTORE

ritiene che la prescrizione n. 13 del DM 92 del 14/03/2018, che prevede la presentazione di un
“piano di miglieramente centenente speczfiche seluzieni tecnichefinalizzate al contenimente e/e
cenfinamente delle eventuali perdite dagli accoppiamenti flangiati “critici”, cernprese le tecniche
di impermeabilizzaziene, eflettttande l aggiernamente delle fiequenze di ispeziene in ceerenza cen
il piano presentata ”, 6 adempiuta a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. entro 90 giorni dall’adozione del presente parere, il Gestore deve trasmettere ad ISPRA:
a) l’indicazione georeferenziata, anche planimetrica su scala adeguata e intellegibile, di tutti

gli accoppiamenti flangiati presenti nelle pipeway dedicati a Benzine e MTBE/ETBE
(caratterizzati per dimensioni, anno di costruzione, materiali, condizieni di esercizio),
ceinvelti nell’applicazione della nueva tecnica di pre-contenimente proposta;

b) una proposta di procedura, da inserire nel preprio Sistema di Gestiene Ambientale e da
concordare preventivamente con ISPRA per la verifica degli indicatori di perdita installati
sui sistemi di pre-contenimente propesti, comprensiva in particelare delle medalita e delle
fiequenze di controlle e delle azioni da intraprendere in case di individuazione di una
perdita con la tecnica proposta (modalita e tempi di intervento);

c) Pindicazione di tutti gli accoppiamenti flangiati e delle pipe-way ispezionati attraverso il
programma LDAR, con la “storia” di ciascune di questi elementi, ovvere i rilievi registrati
nel corso degli anni e le eventuali azioni di manutenzione a cui sene stati sottoposti. Nel
case questi non fessero ricompresi all’interno del moniteraggie LDAR, il Gestore dovra
trasmettere ad ISPRA entro lo stesso termine di 90 giorni, Paggiornamente del pregramma
LDAR, includendo anche tali accoppiamenti flangiati;

d) l’esito del piu recente piano di ispezioni non distruttive (PnD), nonché un aggiornamento
del preprio piano PnD delle pipeway dedicate a Benzine e MTBE/ETBE, da concordare
preventivamente con ISPRA, che preveda frequenze di monitoraggio modulate in funziene
della vetusta e delle condizioni di esercizio e, in ogni case, non superiori a tre anni.

2. Le attivita di installazione del sistema di pre-contenimente proposto devene essere -completate
entro 2 anni dall’adezione del presente parere.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA
Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marze 2017 n. 58 relative alle tariffe da applicare alle istruttorie
delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
ll Piano di Monitoraggio e Centrollo non necessita di aggiornamenti.

ID 42/96 78 ENI S.p.A. Raflineria di Tarante ~ Riesame di AIA I 9

it Commissione Istrutteria AIA—IPPC
Raffineria dl Taranto della ENI S.p.A.

sistema di pre-contenimento da posizionare in corrispondenza degli acceppiamenti flangiati,
giuclicata dal Gestore in linea con quanto riportato nella BAT n. 51;

IL GRUPPO ISTRUTTORE

ritiene che la prescriziene n. 13 del DM 92 del 14i’03i’2018, che prevede la presentaziene di un
“piano di miglioramento conienente specifiche soliizioni recnichefinalizzate at contenimerito e/o
corgfinainenio deiie eventuali perdite dagii accoppiamenti flarigiati “criiici comprese le tecniche
di imperineabiiizzazione, ejjettiiando Z ’aggiornamerito deiiefiequenze di ispezione in coerenza con
iipiano preseniato ”, e adempiuta a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. entro 90 giorni da11’adozione del presente parere, il Gestore deve trasmettere ad ISPRA:
a) Findicaziene geereferenziata, anche planimetrica su scala adeguata e intellegibile, di tutti

gli accoppiamenti flangiati presenti nelle pipeway dedicati a Benzine e MTBE/ETBE
(caratterizzati per dimensioni, anne di costruzione, materiali, condizioni di esercizie),
coinvelti nell’applicazione della nuova tecnica di pre-contenimento preposta;

b) una preposta di procedura, da inserire nel ]Jl‘0p1'i0 Sistema di Gestione Ambientale e da
concordare preventivamente con ISPRA per la verifiea degli indicatori di perdita installati
sui sistemi di pre-contenimento proposti, comprensiva in partieoiare delle modalita e delle
frequenze di controlle e delle azioni da intraprendere in case di individuazione di una
perdita con la tecnica proposta (modalita e tempi di intervento);

c) Pindicazione di tutti gli acceppiamenti flangiati e delle pipe-way ispezienati attraverse i1
programma LDAR, con la “storia” di ciascune di questi elementi, ovvere i rilievi registrati
nel corso degli anni e le eventuali azieni di manutenziene a cui sono stati settoposti. Nel
case questi non fossero ricompresi all’interno del monitoraggio LDAR, il Gestore dovra
trasmettere ad ISPRA entro lo stesse termine di 90 giorni, Paggiernamento del programma
LDAR, includendo anche tali accoppiamenti flangiati;

d) l’esito del piu recente piano di ispezioni non distruttive (P1113), nonché un aggiornarnente
del proprie piano PnD delle pipeway dedicate a Benzine e MTBEIETBE, da concordare
preventivamente con ISPRA, che preveda frequenze di monitoraggio modulate in funzione
della vetusta e delle condizioni di esercizio e, in egni case, non superiori a tre anni.

2. Le attivita di installazione del sistema di pre-contenimento propeste devono essere completate
entro 2 anni dall’adozione del presente parere.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA
I1 Gestore, ai sensi del decreto 6 marze 201'? n. 58 relative alle tariffe da applicare alle istrutterie
delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
11 Piano di Monitoraggio e Controllo non necessita di aggiornamenti.

I
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1. DEFINIZIONI .

Auterita l. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del teniterio e del mare, Direzione
competente (AC) Generale per 1e Valutazioni e Auterizzazioni Ambientali. _

‘T Auterita di L’Istituto Superiore per la Proteziene e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
§controllo installazioni di competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi dell’artice1e

29-decies del Decreto Legislative n. 152 del 2006 e s.m.i., de11’Agenzia per
la protezione del]’ambiente della Regiene Puglia. I .

lAut0rizzazione Il provvedimento che autorizza l’esercizie di una installazione o di parte cli
lintegrata I essa a determinate cenclizieni che devene garantire che Pinstallazione sia
lambientale (AIA) conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislative n. 152 del

2006 e s.m.i.. Uautorizzaziene integrata ambientale per le installazioni
rientranti nelle attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto
legislative n. 152 del 2006 e s.m.i. é rilasciata tenendo conto delle
censiderazioni riportate nell’a1legato XI alla paite II del medesimo decreto
e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conelusioni
sulle BAT, salvo quanto previste all’art. 29-sexies, comma 9-bis, e all’art.
29-octies.

IPPC
Commissiene La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

.”?:i‘..i;..~. , ENI s.]>.A. - Raffineria di Taranto e Centrale Termoeiettrica, istallazione
IPPC sita nei Cemuni di Taranto e Statte, indicate nel testo seguente con il
termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06
e s.m.i..

Gruppo Istruttore; I1 sottogruppo nominate dal Presidente della Commissiene IPPC per
(GI) I l’istruttoria di cui si tratta.
ilnstallazione Unita tecnica permanente, in cui sono svelte una o piu attivita elencate

all'allegato VIII alla pane II del decreto legislative n. 152 del 2006 e s.m.i. e
qualsiasi altra attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita svelte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e
sull'inquinamente. E‘ censiderata accessoria Pattivita tecnicamente connessa
anche quande oendotta da diverse gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater
de1D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 4672014) .

Inquinamento 1 L’intreduzione diretta 0 indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimiei
nel1'aria, nell'acqua 0 nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita de11'ambiente, causare ii deterioramento di beni materiali,
oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente e ad altri suoi
legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152706 e s.m.i. come
modificate dal D.L. 46/2014) - -



Modifica
sostanziale di un
progetto, opera 0
di un impiante

La variazione delle caratteristiche o del funzionamente ovvere un
petenziamento del1’impiante, del1’epera o delfinfrastruttura o del pregetto
che, secondo l’Autorita competente, producano effetti negativi e
significativi su11’ambiente.
In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale Pallegate VIII, parte seconda
del D.lgs. n. 152706 e s.m.i., indica valori di seglia, e’ sestanziale una
modifica al1’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, eggetto della soglia, pan o superiere at valore della seglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.Igs. n. 152706 e s.m.i. come moclificato
da1D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques
- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizie indicanti l’idoneita pratica di detenninate tecniche a costituire, in
linea di massima, la -base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, eve cio si riveli impossibile, a ridurre in mode generale le emissioni
e l’impatto su1l’ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’al1egato XI alla parte II del D.Lgs
152/06 e s.m.i..
Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettaziene,
costruzione, manutenziene, esercizio e ehiusura dell’impianto;
2) disponibili: Ie tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
Papplicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito del relative cemparte industriale, prendendo in eensideraziene i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano e meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarie a eondizioni
ragioneveli;
3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevate livelle di
protezione dell’ambiente nel sue cemplesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs.
n. 152706 e s.m.i. come moclificate dal D.1gs. n. 4672014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi de1l’articole 13,
par. 6, della direttiva 20107757UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.l del D.1gs. n.
152706 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 4672014).

Conclusioni sulle
BAT '

Un documente adettato secondo quanto speeificato all’artieelo 13,
paragrafo 5, della direttiva 20107757UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale de1l’Uniene europea, contenente le_ parti di tm BREF
riguardanti Ie conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro
descrizione, le infennazioni per valutarne Fapplicabilita’, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il moniteraggio
associate, i livelli di consume associati e, se del case, le pertinenti misure di
bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152706 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 4672014). - -



Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggie e controllo degli impianti e delle emissieni
ne11’ambiente - definiti in confermita a quanto disposto dalla vigente
nomiativa in materia ambientale e basanclosi sulle conclusioni sulle BAT
applicabili — che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione,
la relativa procedura di valutazione, nonché I’obbligo di comunicare
al1’autorita competente e ai comuni interessati dati necessari per verificarne‘
la conformita alle condizioni di autorizzaziene ambientale integrata. I dati;
relativi ai controlli delle emissieni richiesti da1I’autorizzazione integrata‘
ambientale sono contenuti in un documente definite “Piano di
Monitoraggio e Centrollo”.
Tale documente e proposte, in accordo a quanto definite dall’Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed e parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.
I1 PMC stabilisce le medalita e la frequenza dei controlli programmati di cui
all’articole 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152706 e s.m.i.

Uffici presso i
quali sono
\dep0sitati i
Idocumenti

I doeumenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depesitati presso la Direzione Generale per le
Valutazieni e Autorizzazieni Ambientali del Ministero clell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito
http//www.aia.minambiente.it, al fine della censultazione del pubblico.

Valore Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapperto a determinati parametri specifici, la
concentrazione evvere il livello di un’emissione che non puo essere
superate in uno o piu periodi di tempo. 1 valeri limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel ailegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valeri
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissieni deIl’impianto;
nella loro detemiinazione non devone essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scariehi indiretti in acqua, I’effetto di
una stazione di depurazione puo essere prese in considerazione nellai
determinazione dei valeri limite di emissione da11’impianto, a conclizione dii
garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme
e di non portare a earichi inquinanti maggiori ne1l’ambiente, fatto salvo ii
rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 11. 152706 e s.m.i.
(art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152706 e s.m.i. come modificato dal
D.lgs. n. 4672014). . W . . W .



2. INTRODUZIONE

2.1 Attipresupposti‘

Visto

__ _ i i §ommissione; ____ _ Z i _ i _ Z

il decreto del Ministro delI’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB7DEC/153707 del 25709707, registrato alla Certe dei Centi il 9710/07 che istituisce
la Commissiene istruttoria IPPC e stabilisce il regolamentoldi funzionamento della

1 vista
I

la lettera del Presidente della Commissiene IPPC, prot. CIPPC7 133472016 del
0870972016, che assegna l’istruttoria per il Riesame complessivo dell’Auterizzazionej
lntegrata Ambientale della Raffineria e della Centrale Tennica di Taranto della ENI‘
S.p.A. a1 Gruppe Istruttere cosi costituito; _ ,
- Dott. Antonio Fardelli (Referente GI) .

1- Cons. Stefano Castiglione l
— Ing. Claudio Franco Rapicetta
— AW. David R9§Hgen;,, i _ L L. , _ ____ _

prese atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero de11’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR
1470572007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
— Ing. Paolo Garofoli - Regione Puglia i
~ Dott. Aniello Polignano — Provincia di Tarante
— Ing. Giancarlo Ciaccia — Comune di Taranto
— Ing. l\/Iauro De Molfetta 4 Comune di Statte; _Z

prese atto che ai lavori delIGI della Commissiene IPPC sonioi stati designati, nel1’ambitoTdel
supporto tecnice alla Commissiene IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori
dell’lSPRA:
— Dott. Carlo Carlucci, Referente
— Ing. Gaetane_Battistella, Coordinatore; if _ i

2 vista la nota prot. CIPPC7201571302 del 0870772015, con la quale i1 Presidente della
Commissiene istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso, alla Direzione generale per 1e;
valutazioni e 1e auterizzazioni ambientali, la Relazione, condivisa dal Nucleo di,
Coordinamento della Commissiene, contenente i eriteri minimi per la conduzione“
delle istruttorie relative alle raffinerie; W i f __

vista

I

la nota prot. 7847 del 3170372017 con la quale la DVA ha trasmesse alla CIPPC 1e
lindicazioni integrative per la redazione dei pareri istruttori relativi ai procedimenti di ,
lriesame delle AIA per l’esercizio delle raffinerie ai fini dell’adeguamento alle BAT~
Conclusions. Tali indicazioni hanno il fine di agevolare le attivita di cempetenza della
DVA cennesse agli obblighi di eomunicazione in relazione alla decisione di
esecuzione 2014777687UE in case di applicazione delle BAT 57 e 58 (Bella);

vista "TD la nota prot. ClPPC7594 del 2670472017, con la quale i1 Presidente della Commissiene ‘
istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso, alla Direzione generale per le valutazioni e Ie
autorizzazioni ambientali, gli esiti della Riunione plenaria del 670472017, contenente i I
criteri per Findividuazione dei VLE di Bella, nonché eventuali richieste da formulate 1
ai Gesto'ri' ' ' ' i_9_ _ _ _ 1, . . 22 2 .2. _

vista Ila nota prot. DVA7l04l1 del 470572017, con cui la Direzione generate per le'
lvalutazioni e le autorizzazieni ambientali ha date riscontro alla nota prot. CIPPC7594
I del 2670472017.



2.2 Atti normativi e autorizztltivi

Wisto il DLgs n. 152:‘2006 “ Norme in materia ambienrale” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile
2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.; __ W __

visto il D.L. n. 46 del 04103/2014* fyhnbblicato in G.U. della Repilbblica Italiana n. 72 del
27f03/2014- Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE
(IED);

visto larticolo 6 comma 16 del_D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.
46/2014), che prevede che Pautorité competente nel cleterminare 1e condizioni per
Pautorizzazione integrata ambientale, fcrmo restando il rispetto delle norme di qualité
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dcll'inquinamento,

applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
— é prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presents

decreto; i rifiuti la cui produzione non é prevenibile sono in ordine di priorité e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati 0, ove cio sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riclucendo ogni loro impatto sull‘ambiente

— Penergia cleve essere utilizzata in modo efficace;
F devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli inciclenti e limitarne le

conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivité e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto
previsto a1l’articolo*29-(s_e;>gies, comma 9-quinquies; i _ __

§/listo l'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del qualez
“Per installazioni esistenti che svolgono attivitd gid ricomprese all ‘Allegato I al
decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio,
rinnovo, riesame 0 modifica dell ’aut0rizzazi0ne integrata ambientale in corso alla
data del 7 germaio 2013 sono conclusi con rifizrimento alla normativa vigenre all ’att0
della presentazione dell Tstanza entro e non oltre setlantacinque giorni dalla data di
entrata in vigor-e del presente decreto . Resza salvo la facoltd per i gestori di
presentare per tempo istanza dz’ adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di
cui alpfesente titolo. ”; __ i

visto Particolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
460014), a norma del quale “i valeri limite dz‘ emissione fissari nelle autorizzazioni
integrate ambientali non possono comunqueessere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata Pinsrallazione. Se del caso 1'
valeri limite dz‘ emissione possono essere inregrari 0 sostiruiti con parametri 0 misure
tecniche equivalenti. ”;

visto 1'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L.
n. 46152014), a norma del quale “L'aut0rizzazz'0ne integrata ambientale contiene le
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per Ia gestione dei rifiuti pradom‘ a'all’impianr0\
e per la riduzione dell'impatr0 acusrico, nonché disposizioni adeguate per Ia‘
manutenzione e la verxfica periodiche delle misure adottate perprevenire le emissieni
nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo
periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che
possono essere presenti nel sito e tenuro conto della possfbilirfi di contaminazione del
suolo e delle acque sotferranee presso il sito dell 'instc§llazi0ne”; _



;visto
1
1

1

Particolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 15212006 (come modificato dal D.L. n.
46l2014), a norma del quale “Fatto salvo Farricolo 29-septies, i valori limite di,
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenri di cui ai commi precedenri
fanno rzfizrimenro allbpplicazione delle migliori tecniche disponibili, senza Fobbligo;
di utilizzare una tecnica 0 una tecnologia specfifica, tenendo conto delle
caratreristiche tecniche dell 'impianto in quesrione, della sua ubicazione geografica e

;deHe condizioni locali dell'ambiente. In tutti 1' casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamem‘o a grande distanza o

\ attraverso le frontiere e garantiscono un elevaro livello di protezione dell 'ambiente 1
nel suo complesso ”;

visto l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come moclificato dal D.L.!
? n. 4612014), a norma del qualc “L 'au1orita comperenre fissa valori limire di emissione
che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emission? non superino i 1
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) dz‘ cui
all 'artic0l0 5, comma I, lettera l-Ier. 4), allraverso una delle due opzioni seguem‘i: 1

a) fissando valori limile di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
‘ superano i BA T-AEL, adottino le stesse condizioni dz‘ riferrimento dei BA T-AEL

e tempi di rzfizrimento non maggiori di quelli dei BA T-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla letrera a) in

termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patio che Paurorita
competente stessa valuti almeno annuafmeme i risultati del conrrollo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche

Z _ ic_li§ponibili. WW j
‘ visto

1

1 l’artico1o 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autoritfi competente puo fissare valori limite di
emissione piil rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

Va) quando previsto dall'articolo 29-septies;
1b) quando 10 richiede il rispeflo della normativa vigente nel territorio in cui é ubicata
Pinstallazione o il rispetto dei provvedimenti relativi a11’installazione non sostituitiu

1 da11'autorizzazione intcggaga ambientale”; 1
visto Particolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal

D.L. n. 46f20l4), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sosranze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni a'all'insrallazione e la?
determinazione di tali valori é efléttuata al netto di ogni evenruale diluizione che;

I avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell 'eventuale‘
1 presenza dz‘ fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanta
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'efi'etto di una
stazione a'i depurazione pad essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell 'installazione interessata, a condizione di garanrire una
livello equivalente di protezione delfambienre nel suo insieme e di non portare al

_ carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “;
\ visto ;l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. l52f2006 (come modificato dal D.L. n. 4612014),

che prevede che 1'auto1_'itz‘1 competente possa prescrivere Padozione di misure
lsupplementari piil rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili
qualora cio _risulti n60¢SS&ljQ_p§I:i1_I:i§p§31[Qd611Q[1Qfl116 d_i _qualitz‘1 a1nbio1'1t_a_l§:;_ ______ _7

1 visto
1, 1di$QiPli11?a1_i_Ri¢S,@mi515211? Autqlizzaziqnilmegrate Ambienlali;

fl‘a1-ticolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46f2014),chel

esaminati ii documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per Pattuazione della direttiva
20l0l75:’UE cli cui il decreto legislative n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta

\ recepimento integrale, e precisamente:



— Conclusioni sulle BAT concementi la raflinazione di petrolio e gas ai sensi della‘
Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/738t'UE del 0911012014)

-— Best Available Techniques (BAT) Reference Documentfor the Refining ofMineral
OilandGa_sj;20l5; _ ____

vista K ‘Ta circolare direttoriale DVA prot. 27569 del 14/1lt20l’6 “Criteri sulle modatita‘
applicative della ' disciplina in matefia di prevenzione e rtduzione integrate
delZ'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Digs 4 marzo 2014, rt.
46.”; _ if if _ if

1 visto
1
1

il decreto del Ministro de1l’ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC MIN
274 del 16/ 12/2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di
rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata
ambientale di competenza del Ministero deIZ'ambiente e delta tutela del territorio e
del mare”;

1 visto i1 “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualita
del1’aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti benzo(a)pirene e PMl0,1
approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 del1
02/10/2012; Z_ _ Z_ 1

visto il Regolamento Ragiooale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteorichez
di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152106 e

»ss.mm. ed ii.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 17- 1

zxlista
l2_-2013; __ __ ______ 1
la Legge Regionale n. 23/2015 “Modtfiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, 1

pcome modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”, relativa
1alla “Disciplina delle emissioni odorifizre delle aziende. Emissioni derivanti da
sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio dz‘ crisi ambientale. ”; ‘ 1

vista 7 2 ll’Autc-rizzazione Imegrata Ambientale (KIA) rilasciata con Decreti cli AIA prott.
__ 1'1

1

1DVA-DEC-2010-273 del 24/05/2010 e DVA-DEC-2010-274 del 24/O5/2010 per,
1l’esercizio rispettivamente della Raffineria e della Centrale Tennoelettrica site nel
Comune di T31‘§:1I1I()7;7 1 W _ i 1

visto

1

il Decreto VIAIAIA prot. DVA-DEC-2011-573 del 27/10/2011 con cui il Ministero
dell’Ambi<-ante e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato alla ENI S.p.A 1

»l’autorizzazione per il progetto “Raffineria di Taranto — Adeguamento stoccaggio del ‘
greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da rcalizzarsi nel Comune di
Tarantofi; __ p_

visto il Decreto prot. DEC.MIN. 318 del 30/12/2015, con cui il Ministero de11’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato alla ENI S.p.A. il Decreto per di »
tmodifica 'dell’AIA, relativa ai fini dell’adeguamento dei Grandi Impianti di
Combustione presenti nella Raffineria sita nei comuni cli Taranto e Statte a quanto,
disposto dall’Art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; _

visto

i 1de1 30t12t'2015. p_ i i __ 1

il Decreto prot. DECtl\/I1Nt3*5*7»'t20l6 del 05/12/zoie che modifioa la prescrizione di
cui al punto 1, lettera c) del Parere Istruttorio allegato al Decreto prot. DEC.MlN. 318



2.3 Attivitti istruttorie .

Visto 1i1 Decreto 1271DVA del 0810412016 con cui é stato disposto il Riesame complessivo
1 del1‘Autorizzazione Integrata Ambientale per 1’esercizio della Raffineria, finalizzato

ad adeguare il provvedimento a11e conclusioni sulle BAT relative a1 settore della
raffinazione di cui alla clecisione di esecuzione 2014/7381UE del 9 ottobre 2014,

lnonché a comprendere in un’unica autorizzazione l’esercizio della centrale
7 termoelettijca ex EniPow_er; 7 7 7 7 7 77 7 1

vista 11a nota prot. 11600 del 291412016 con la quale la DVA ha inoltrato alla CIPPC la‘
;nota prot. 24131 del 2014/2016 con cui ISPRA, con riferimento alla diffida relativa

1 jal Piano di monitoraggio clegli odori, ha proposto la definitiva sospensione della
1 diffida e di portare Fintera materia in C1PPC_a1 fine di riesaminare 1’AIA e

affrontare la problematica dal punto di vista degli interventi di mitigazione necessari
te delineare conseguentemente un Piano di monitoraggio in linea con le

‘7 7 ‘determinazioni assunte; 7 7 7 7 7
esaminata la nota prot. 12377 del 06/512016 con la quale la DVA ha inoltrato alla CIPPC la

nota prot. 25085 del 271412016 (DVA 11347 del 2710412016) con cui ISPRA, a
seguito del controllo effettuato presso la raffineria dal 24-2611112015, ha segnalato
alcune criticita relative ad aspetti, attualmente non regolamentati in manierai

‘ puntuale nel decreto AIA per la loro eventuale valutazione nell’ambito del?
7 iproceclimento di riesame de11’AIA; 1

1 vista 1a nota prot. 189 del 271512016, acquisita a1 prot. DVA/0014455 del 2710512016, con
la quale il Gestore ha presentato istanza di proroga per la presentazione della

yzlocumentazione richiesta con il sopra citato decreto 1271DVA del 0810412016 di
avvio del riesame de11’AIA. Tale proroga e stata concessa dall’Autorita Competente

1 con nota prot. DVA10014994 del 0610612016;

vista 11a nota prot. 189 del 271512016, acquisita a1 prot. DVA10014455 del 2710512016, con
1 1 la quale ii Gestore ha trasmesso copia dell’attestazione clel versamento della prevista

itariffa istruttotia; 7 77 7
1 esaminata la nota prot. 270 (161 2s/0'1/2016, acquisita al prot. ov/019929 del 29102/2016, con
1__ 7717la quale i1 Gestore ha trasmesso la tiocumentazione inerente il suddetto riesame 7;
‘considerate ‘Ia nota della Commissione IPPC prot. CIPPC-139712016 del 2610912016 in cui sono

1777 7 1 Istruttore7;7 7 7 7 7 7 7 7
1 state definite le procedure operative e le richieste ad ISPRA, a supporto del Gruppo

1vista - 11a nota prot. DVA 23516 del 2610912016 con la quale la Direzione, prendendo atto cli
quanto rappresentato dalla Commissione con nota prot. CIPPC1l 362 del 1610912016,
ha disposto Punificazione del procedimento di cui all’ID 1055 eon i procedimenti ID

‘ 525 (comprensivo anche c71e11’ID zss), ID 524, ID 835, ID 1042; 7
iconsiclerata 713 Scheda Tecnica cle11011012016 e la Relazioiie Istmttoria R10 del 3011112016,

7 7 em7esseda ISPRA, a supporto de17C11fuppo lstrqttore; 7 7 7 7
1esaminata ‘Ia documentazione consegnata brew‘ manu dal Gestore, nel corso della riunione cli

7 - 7 Gruppo7Istruttore-Gestore de1021-1212016; . 7 7 7 . 7
1 esaminata la clocumentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota RAFTA1DIR1RP14l6

;de1 2211212016, acquisita al prot.DVA-3108412016 del 2311212016, richiesta dal
71 1 Gruppo Istruttore nel corso della ritmione de] 0211212016; ' 7
1consiclerata ‘la Relazione Istruttoria R1_1 del 3110112017, emessa da ISPRA, za supporto deli
‘ Gr7uppo Istmttore; 7 7
esaminata la nota prot. 4012 del 2110212012 con cui la DVA 1'l8.1I'1011.I‘&1;O and CIPPC 1a nota,

7 1pro7t. 5124 del 0310212012 (om 25522 del 00102120127) con cui ISPRA, a seguito1



delle valutazioni di competenza, ha proposto una specifica prescrizione in merito
alla applicazione delprogramma LDAR; 7 7 7 ' 7 77 7

esaminata 1
1 pl'O

ord

la nota prot. 5216 del 06/0312017 con cui la DVA ha inoltrato alla CIPPC 1a nota
t. RAFTA/DIR/RP183 del 21/0212017 (DVA 4080 del 2210212017) con cui i1

Gestore ha trasmesso .ad ARPA Puglia una relazione contenente ossewazioni
tecniche sul metodo e sul merito degli accertamenti effettuati da ARPA Puglia in

ine ad episodi odorigeni segnalati dai cittadini di Taranto; 7
esaminata 1

pro

pre

Tal

la nota prot. 6999 del 23/03/2017 con cui la DVA ha inoltrato alla CIPPC la nota
t. 13605 del 2010312017 (DVA 6603 del 2010312017) con cui ISPRA ha

comunicato 1‘e1enco delle criticita per le quali Finserimento di specifiehe
scrizioni autorizzative puo contribuire alla loro eliminazione o mitigazione,

elenco che non deve considerarsi esaustivo di tutte le criticita riscontrate negli anni,
che, nel caso di inottemperanze, hanno dato origine a specifiche proposte di diffida.

i criticita riguardano: criteri di conformita ai valori limite di emissione, emissioni,
odorigene, applicazione del LDAR (come da precedente nota), eventi incidentali nel
corso di accosto navi a1 pontile con perdite di prodotti petroliferi, regolazione
portata cli vapore alle torce, registri ipformatizzatig 77 7

vista
del
15 inota prot. RAFTA/DIR/MV/307 del 13/09/2012, acquisita al prot. DVA121428

19109/201.7, con cui la Societa ENI S.p.A. ha comunicato la variazione del
soggetto Gestore della Raffineria cli Taranto, fornendo nel contempo i riferimenti del

1nuovo Gestore; 7 7 7 77 77
gli
provisti 1 esiti delle riunioni del Gruppo istruttore, tenuto conto dell’unificazione dei

cedimenti di cui alla nota prot. DVA 23516 del 2610912016:
del 23 e 24 settembre 2013 di cui al verbale prot. CIPPC/201311823 del
3010912013, in cui si e svolto anche un sopralluogo presso la Raffineria;
del 7 novembre 2013 di cui al verbale prot. CIPPC/2013/2075 del 12/11/2013;
del 11 dicembre 2013 di cui al verbale prot. CIPP/2013/2329 del 12/12/2013;
del 21 maggio 2014 di cui al verbale prot. CIPP/2014/990 del 23/05/2014;
del 6 giugno 2014 di cui al verbale prot. CIPP/2014/1072 del 10/06/2014;
del 4 marzo 2016 di cui al verbale CIPPC/289 del 08/03/2016;
del 2 dicembre 2016 di cui al verbale prot. CIPPC/1998 del 05/1212016‘
(riunione GI-Gestore);
del 2 dicembre 2016 di cui al verbale prot. CIPPC/1999 del 05/1212016
(riunione GI-Sessione riservata);
del 25 e 26 gennaio 2018 di cui al verbale prot. CIPPC/65 del 29/01/2018. _
del 14 e 15 febbraio 2018 di cui al verbale prot. CIPPC1171 del 15102/2018
(riunione G1-Sessione risewata); - 1
del 14 febbraio 2018 di cui al verbale prot. CIPPC/173 del 1510212018 (riunione
GI-Gestore); 7 7 7 7 7

visto il verbale della ritmione della Conferenza dei Servizi tenutasi iii data 15 febbraio
177 201$. 7 7 7 77 777 7



3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC 2

Ragiohp sociale L W3 Eni S.p.A. liefining & Mdfketing and Chémicals — Raffineria di Tafanto 1;
‘lndirizzo szede operativa Z 1§.S. 106 J0njca}— 74123 TARANTO Z _ i Z i
Sede Legale_ (; Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Roma Z Q
Rappresentanie Legaie Bernardo CASA ' 7 7

_ _ i Via_Laurcntina, 449 - 00144 Roma _ i
Tipozingpignto 7 _ Z Raffineria i _ i i 1
Codice e attivitfi IPPC 1Attivité1 1;

1 0 Raffinerie di Petrolio e cli gas Coclicc IPPC: 1.2
\ 0 Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti petroliferi

raffinati Coclice 23.20
0 Classificazione NOSE-P: Trasformazione di Prodotti Petroliferi

‘ Codice 105.08 1
Attivité 2:

I Q Centrali tenniche_ ed altri Impianti di combustione di potenza
termica di almeno 300 MW - Codice IPPC 1.1

1 0 Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica — Codice
35.1 1;

1 - Classificazione NOSE-P: Processi cli combustione >3 00 MW -
“ Cpclice 101.01 _ Z _ Z1
Gestore Impianto Michele Viglianisi

3S.S. 106 Jonica — 74123 TARANTO
1 Tel.: 099 4782210

\ 1 E-mail: michele.viglianisi@eni.com
0 PEC: eninntarm1_to.di1j@,pec.e_gj,j1 _ _

Referer1tEIPPC 7 Francesco PICARDI 7 7 7 1
S.S. 106 Jonica - 74123 TARANTO

__ _ 099 4782426 - francesc0.p_iCarcli@eni.c0m _
Impianto 5 rischio di \ $1 (stabilimento soggeflo a notifica ed alla presentazione del rapporto di
incidente rilevante siqlrezza) 1 Z if Z i i i 7

_1§1u|per0 di adglefii 1,504 _ _ _ _ _
Sistema di gestione SI - ISO1400l - EMAS
ambientalg _ N *_ 1

‘ Certificate di prevenzione La Raffineria di Taranto, avendo presentato 1’u1timo aggiornamento del
incendi Rapporto di Sicurezza in un periodo in cui era ancora in vigore il D.Lgs. \

Y ' 1334799 (0ggi's0stituit0 dal D.Lgs.' 1051’ 15), sta valutafido l’uIteriore‘
1eventuaIe clocumentazione da produrre ai sensi clel1’Al1egato L al
D.Lgs. 1051'15, ai fini di det_to rilascio. _ _

_Peri0dicit£| dgllfgttivitfi Qqntinua _Z i _ i i W 1
Misure penali 0 ‘SI - E’ in corso un procedimento giudiziarlo cli natura arnbientale
amministrat. riconducibili 11-elativo a fenomeni dj emissione oclorigene. Nello specifico, tale

l1all’installazione 0 parte .di~ procedimento é a carico della Eni S.p.A. Raffineria di Taranto e della
Lassa _ if - _ limitrofa soqi§t£1Hydr0qhemical. WW _ i - i _ 1

' Notifica del rapperto di sicurezza con nota prot. RAFTAIDIRILAII94 del 2910612015 e aggiornamento con nota prot
RAFTAIDIRIRPIOG del 1570172016

132?‘



4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

4.1 Inquadramento territoriale -

La Raffineria della Soc. Eni S.p.A. é situata nell’area industriale ad occidente della citta di Taranto.
La superficie totale in carico alla Raffineria cli Taranto é mq 2.521.886 di cui circa mq 1.907.000 ricadenti
in area recintata corrispondenti all’area cli stabilimento.
La Raffineria nel suo insieme confina ad Ovest con aree dell’impianto siderurgico della Soc. Ilva S.p.A.,
a Norcl con ln.Ca.Gal.Sud, ad Est con strada consortile che collega la S.S. 106 con la S.S. 7 Appia, a Sud
con Hydrochemical ed é attraversata dalla Statale Jonica 106 e delle Iinee ferroviarie Bari-Taranto e
Taranto - Metaponto.
La Statale Jonica 106 divide in due parti la Raffineria; nella parte Nerd, che ricopre una superficie di mq.
928.000, si trova11d gli impianti di processo, servizi, edifici e strutture per la spedizione dei prodotti
petroliferi via tetra; nella parte Sud, che ricopre una superficie di mq. 979.000, si trovano serbatoi,
impianti di miscelazione e strutture per la speclizione dei proclotti petroliferi via mare.
I terreni esterni alla Raffineria anche non confinanti tra di loro coprono una superficie complessiva di mq.
578-540. '
Tali terreni sono interessati dagli attraversamenti ferroviari Taranto-Metaponto e Taranto- Bari,dal1a S.S.
106 Jonica, confinano a nord e a ovest con proprieta Ilva S.p.A. ad est con strade consortili, a sud con
aree demaniali.
Sono altresi di pertinenza della Raffineria le seguenti aree in concessione demaniale n° 0172015:

0 Pontile Petroli per mq. 28.391, di cui 25.876 gia concessionati e mq 2.515 da richiedere ex novo;
0 Tubazione sottomarina per mq. 7.630;
Q Scarichi a mare (A) per mq. 325 conoessione demaniale n° 0112015.

All’inte1-no della Scheda A.8 i1 Gestore ha fornito i dati relativi alla superficie totale su cui é ubicata
Pinstallazione e i dati catastali.

A.8 E\7QUADRAl\-'lIENTO TERRITORIALE

Su||e|'ficie de1]’iI:|s1'aI]azionc [m1]

Totale Cop:-rm Scupcrln pnvllnclatata $l‘0]7Bl1fl.Ilfl‘ll pavimentata

-$51'9$B6**"** W u_aso* j 64,125-5af* H 1ss¢souz _ "W
1 * 2$\l1IBI'.fiCi€'= relativa af snli fabbricali.
“‘ Sunperficie relativa. a stradc, scrbatoi e arc: pavimentate inuaianfi.
"‘” Svpeaflcierela1i\=a sia alle ares intern: alla ciuta dogamle che quell: esteme.
‘”‘” Supezficie che tie-ue conto degli afli cli esproprio in essm.

Il Gestore, nell’ana1isi degli strumenti programmatici, dei piani cli riferimento e della normativa
appiicabile, non ha evidenziato disarmonie tra le previsioni eontenute nei diversi strumenti di
pianificazione vigenti e l’esercizi0 dell’installazi0ne in esame.

14 '



4.2 Inquadramento ambientale

Nella documentazione consegnata brew‘ mam: dal Gestore nel corso della riunione di Gruppo Istruttore-
Gestore del 0271272016, il Gestore riporta Fallegato A.24 revisionato tenendo conto dell’inquadra1nento
ambientale per l’area cli interesse.

4%
Nell’A1Iegato A.24 consegnato brew‘ manu dal Gestore, nel corso della riunione di Gruppo Istruttore-
Gestore del 0211272016, il Gestore dichiara che per quanto attiene la tematica di qualita dell’aria, la
Regione Paglia, di concerto c0n1’ARPA Puglia e 1’ASL di Taranto, con DGR n. 1944 del 2 ottobre 2012,
ha approvato il “Piano contenente le prime misure dz‘ intervento peril risanamemo delfa quafita dei! ’ar:'a
nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM] 0 e Benzo(a)P:'rene ai sensi del D. Lgs. 155/2010 art. 9
comma 1 e comma 2”, in cui vengono individuate, tra 1e altre cose, specifiche misureiazioni (da
implementare a cura del comparto industriale) atte a minimizzare le emissioni in atmosfera per i parametri
PM10 e Benzo(a)Pirene, ne11’area dei Comuni di Taranto e Staae ed in particolare nel quartiere Tamburi
di Taranto, riportandole altresi ai valori di qualita de11’aria ambiente al di sotto dei limiti prescritti da1 D.
Lgs 15572010.
Nell’ambito di tale piano vengono definiti i cosiddefii “wind days” ovvero le giomate in cui specifiche
condizioni metereologiche avverse, con particolare riferimento a direzione e velocita del vento,
concorrono ad un maggiore trasporto di inquinanti dall’area industriale nell’area del vicino quartiere
Tamburi, ad elevata densita abitativa.
Pertanto in concomitanza dei Wind Days devono essere implementate — a cura di ciascun impianto
industriale — una serie di azioni di riduzione delle emissioni convogliate al fine di traguardare gli obiettivi
previsti dal citato Piano. In particolare, per ogni impianro industriale sottoposto alla disciplina di AIA, si
dovra operare una riduzione del flusso dz‘ massa dz‘ emissioni in aria del B(a)P (qualora presente in
quantita signfiicativa) e di PMIO del 10% risperro ai valeri medi giornalieri, relativamente ai punti di
emissione aventfportata maggiore od uguale a I00. 000 Nmj/h.
Sulla base di quanto sopra i1 Gestore dichiara che la Raffineria di Tarango, nel rispetto di quanto prescrino
dal Piano di risanamento, in Qqncomitanza dei yvind days adotta una serie di azioni gestionali ed operative
atte a miningizzare le emissioni convogliate deliaarametro PMIO (es. programmazione e modulazione
degli interventi che possono generare transitori, effeauazione di campagne di analisi una tantum in
corrispondenza dei camini El ed E2 per la verifica e validazione delle misure adottate ai fini del
raggiungimento degli obiettivi prefissati, etc.).

Acgua
Nell’Al1egato A.24 consegnato brew‘ mam: dal -Gestore, nel corso della riunione di Gruppo Istruttore-
Gestore del 0211212016, il Gestorc dichiara che, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia di scarichi idrici in corpo idrico recettore (Mar Grande) e ‘dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale di Stabilirnento, i1 D. Lgs. 17212015 (rif. Attuazione della direttiva 2013/39fUE, che modifica
Ie direttive 20001'60lCE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque) ha
introdotto specifici Standard di Qualita Ambientale (SQA) da applicare alle acque superficiali. In
particolare, tali SQA vengono definiti puntualmente per specifiche sostanze definite come prioritarie,
pericolose prioritarie (rif. Tab. IA, etc.) e rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato
chimico delle acque superficiali stesse.
A tal proposito, il Gestore dichiara che la Raffineria effettua il monitoraggio periodico del corpo idrico
recettore (Mar Grande) in ottemperanza alla prescrizione di pag. 126 del PIC-AIA ed in accordo a quanto
concordato con l’Ente di Controllo Territoriale.

Suolo. sottosuoiio e acque dz’ falda
La Raffineria di Taranto ricade in un sito che é stato perimetrato come Sito di Interesse Nazionale (SIN)
ai sensi della Legge n. 426798 e s.m.i.. A tal proposito, la Raffineria — ai sensi de11‘art. 9 del D.M. 471799
(ora art. 242 del D.Lgs. 152706) — ha comunicato agli Enti Competenti l’intenzione cli avvalersi degli
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strumenti disposti dalla normativa per siti contaminati da eventi pregressi. Sulla base di quanto sopra
descritto, il Sito ha pertanto avviato tutti gli interventi prescritti dalla normativa di settore vigente (messa
in sicurezza operativa della falda, piani di caratterizzazione ambientale, piani di bonifica del suolo e delle
acque di falda).
Attualmente sono in corso gli interventi di bonifica delle acque di falda in accordo a quanto previsto dal
Progetto Definitivo di Bonifica della Falda (P.D.B.F.) autorizzato dal MATTM (rif. Decreto Ministeriale
del 0270972004 e successivo decreto MATTM prot. n. 70417QdV7M7D17B del 0171272008), nonché gli
interventi di bonifica dcl suolo-sottosuolo in ottemperanza a1 Progetto Definitivo di Bonifica del Suolo-
Sottosuolo (P.D.B.S.) anclfesso autorizzato dal MATTM (rif. decreto MATTM prot. n.
70417QdV7M7Di7B del 0171272008 e successive decreto MATTM prot. n. 51967TRI7DI7B del
3170772014).

Rumore
La Regione Puglia ha ernanato la Legge n° 3 del 12 febbraio 2002 “Norme cli indirizza per ii
contenimento e la riduzione delfinquinamento acustico", che impone ai Comuni Papprovazione della
classificazione acustica del territorio sulla base dei criteri individuati nella medesima Legge.
11 Comune di Taranto (TA) ha approvato la classificazione acustica del proprio territorio comunale ai
sensi della L. 447795 con delibera C.C. n°62 del 2770471999 suddividendolo in 6 classi.
I1 Gestore dichiara che l’area della Raffineria ricade intcramente nella Classe Acustica VI (diurno: 70
dBA - nottumo 70 dBA), cosi come riportato nel parere del 3070572008 fornito dal Comune di Taranto
Direzione Ambiente, Salute e Qualita della vita.
I1 Gestore dichiara altrcsi che attualmente la Zonizzazionc Acustica non e in vigore, pertanto si deve far
riferimento ai limiti di accettabilita previsti dall’art. 6 del D.P.C.M 0170371991. I limiti di accettabilita
sono uguali ai valori limite di immissione fissati per classe VI.
I1 Gestore dichiara infine che la Raffineria, in ottemperanza alla prescrizione di pag. 66 del PMC-AIA
vigente, effettua il monitoraggio delle emissieni acustiche a1 perimetro di stabilimento con frequenza
biennale. Le risultanze dei monitoraggi periodici cvidenziano livelli sonori (rilevati in prossimita del
confine della raffineria) inferiori ai valori lirnite di accettabilita previsti dall’art. 6 del D.P.C.M.
01/03/1 991 (70 dBA diurno e 70 dBA nottumo per zone esclusivamente industriali).
Per quanto riguarda le aree esterne limitrofe al perimetro fiscale della Raffineria di Taranto, il PRG
riporta la classificazione di:

0 Zona di parco tenitoriale;
0 Zona verde per l’industria;
0 Zone per attrezzature di interesse collettivo;
0 Zone per servizi di interesse pubblico; ,

Queste arec sono classificatc come “Tutro 1'1 territorio nazionale “.
I1 Gestore dichiara che 1’area e priva di insediamenti rcsidenziali e di recettori sensibili quali scuole,
ospedali, etc.
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5. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

5.1 Capacita produttiva
La raffineria ENI di Taranto e attualmente autorizzata per una capacita cli lavorazione annua di petrolio
greggio e70 semilavorati massima di 6.500.000 tonn/anno. '
I principali prodotti della Raffineria di Taranto sono: '

0 GPL per usi comrnerciali e per autotrazione;
0 benzina per autotrazione;
I kerosene per aviazionc;
0 gasolio per riscaldainento ed autotrazione;
I olio combustibile e bunkeraggi;
0 zolfo; V.
I bitume. I

Nella seguente tabella si riportano i dati di produzione, relativi all’anno di riferimento 2015 e alla
Massirna Capacita Produttiva, per i principali prodotti di Raffineria.

.1 Prodoflo Quantita (tla-) 2015
1 I I KGPL per usi 7 I T I

commerciali e per 48.121
autotrazionc

ibenzina per autotrazione Z f 482.091 _ i f
7 ; _ _, , virgin nafta H 800.201 1

Pmdotti kerosene per aviazion_e_ i I I 82.307 _
(Prod uzione dichiarata) gasolio pel-

riscaldamento ed 2.221.457
j f autotrazione _ 1 _ Z ,

olio combustibile e I
b11I1l<s-magi,1 _ 697'62.0_

zolfo f i i _58.316i
bitume 1 330.215 1

La Raffineria di Taranto riceve le materie prime necessarie al proprio ciclo di lavorazione (greggio e
semilavorati idrocarburici) mediante:

0 navi (discarica c7o pontile di Raffineria 0 campo boe);
I». autobotti (pensile di discarica greggi nazionali);
I oleodotto (ricezione greggio proveniente dalla Basilicata).

In particolare la Rafiineria é collegata a1 Centro Oli di Viggiano mediante oleodotto per la ricezione dei
greggi provenicnti dalla Basilicata.
Le mateiie prime, stoccate in appositi serbatoi, vengono successivamente inviate a lavorazione negli
impianti di processo (greggio e semilavorati a lavorazione) e/o miscelate (“semilavorati a miscelazione”)
a prodotti di Raffineria per ottenere prodotti finiti conformi alle specifiche commerciali per la successiva
spedizione e vendita.
I prodotti del ciclo di lavorazione della Raffineria, sia intermedi che “finiti”, vengono anch’essi stoccati in
serbatoi.
La spedizione dei prodotti derivanti dal ciclo di Raffinazione avviene mediante:

I autobotti (pensiline di caricazione);
0 automezzi (per trasporto butano e GPL in bornbole);
0 navi (caricazione c70 Pontile di Raffineria)
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La Raffincria e dotata di una propria centrale (CTE) per la produzione di energia eleltrica, collegata alla
rete nazionale (GRTN), e di sistemi di produzione e distribuzione (denominati “Utilities”) di vapore, aria
compressa, acque di processo e di raffreddamento, fuel gas e olio combustibile necessari all’esercizio e
ciclo di lavorazione della Raffineria stessa.

La CTE e attualmente autorizzata per la capacita produttiva riportata nella scguente tabella:

Capacitd produttiva 410,1 MW, totali [262,4 MWt (Caldaic) + 147,7 MWt (Turbogas)]
autorizzata CTE

(energia prodotta) i *8*7,4 MW, totali

La Raffineria inoltre effettua il trattarnento dei propri reflui attraverso impianti di trattamento acque che
consentono lo scarico nel corpo idrico recettore (Mar Grande) nel rispetto dei limiti imposti dalla
normativa e dalle autorizzazioni vigenti. .

5.2 Ciclo produttivo
Nella seguente tabella si riportano le fasi rilevanti individuate dal Gestore. In accordo con quanto
richiesto nelle Schede AIA relative alle domande di Riesame del1’AIA, il Gestore ha individuato nella
Scheda A.4, per ogni apparecchiatura delle varie unita, il riferimento all’ultim0 revampingeffettuato.

Il ciclo di lavorazione relativo alla Raffineria di Taranto e pertanto suddiviso dal Gestore in sei fasi:
0 Fase 1: Impianti di processo; I J
I Fase 2: Gestione Utilities;

Fase 3: Stoccaggio e Movimentazione;
Fase 4: Trattamento Acque;
Fase 5: Gestione Rifiuti;

0 Fase 6: CTE
Nei successivi paragrafi vengono descritte in dettaglio le singole fasi della Raffineria di Taranto.

O

FASE 1: IMP,IA_1\lTlD1_I{ROCESSO
La fase 1 (impianti di processo) comprende i processi cli raffinazione e le attivita accessorie a servizio del
processo che hanno luogo presso lo stabilimento, finalizzati alla lavorazione di materie prime (greggio e
semilavorati a lavorazione) per la produzione di:

I GPL per usi commerciali e per autotrazione;
0 benzina per autotrazione;

kerosene per aviazione;
gasolio per riscaldamento ed autotrazione;
olio combustibile e bunkeraggi;

0 zolfo;
0 bitume

Dal punto di vista operativo-funzionale, tutti i processi i processi di raffinazione sono svolti nelle seguenti
unita, sinteticamente descritte nei paragrafi successivi: ' '

0 . Distillazione a due stadi (atmosferica e sottovuoto): CDU/HVU (U1 00/U5 00);
Desolforazione nafte: HDT (U200);
Reforlning benzine: PLAT (U300);
Isomerizzazione benzine: TIP (U2400);
Due impianti di desolforazione catalitica gasoli e cherosene HDS1 (U400) e HDS2 (U1600);
Conversione terrnica a due stadi dei residui: TSTC (U1400/’U 1 500);
Idroconversione dei distillati pesanti: RHU7HDC’(U41007U4200743 00);
Unita di frazionamento Gas LPG (U1300);

O

O
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0 Impianto dimostrativo CDP7EST (U9000);
Quattro impianti di Produzione idrogenoz U2200-U2500-U4400 — U9400;
Unita di purificazione idrogeno (PSA6, PSAI2 e PSA10);
Unita Merox LPG (U1800) e Merox C5/‘C6 (Ul900);
Unita trattamento sode esauste (U2800);
Unita di lavaggio 3I'I‘lIIllI'l1C0 (U800 e U1700);
Unita Sour Water Stripper (SWS1 — SWS2 — SWS3);
Quattro impianti CLAUS (U2000-U2100-U2700-U2900);
Unita di trattamento gas di coda (SCOT U2750 e HCR U2950);
Unita di trattamento soda.

I

- FASE 2: UTILITIES - -
I servizi di utilities rappresentano una componente fondamentale a supporto della fase di raffinazione e
comprende:

Q Sistcma di prelievo e distribuzione acqua di raffteddarnento, di antincendio e di processo
0 Sistema antincendio;

Sistema di distribuzione gas combustibile, olio combustibile;
Sistema di distribuzione vapore a bassa, media ed alta pressionc;
Stazione di riduzione e distribuzione metano (U6900);
Sistema di trattamento condense recuperate;
Impianto di dissalazione acqua mare; *
Impianto di produzione e distribuzione olio caldo: HOT OIL (U5800);
Sistemi di Blow Down.

I

EASE_3;_SIQ§CAGGI E MOVIMENTAZIONE
La fase di stoccaggio e movimentazione comprende tutte 1e attivita di stoccaggio prodotti idrocarburici,
semilavorati, materie prime e di altre sostanze necessarie al processo di raffinazione, nonché lo
stoccaggio dei materiali e macchinari tecnici (il Gestore, ne11’ambito delle osservazioni trasmesse con
nota prot. RAFTA7DIR7MV73l del 0870272018, ha fornito la descrizione delle singole aree di stoccaggio
dei materiali tecnici, allegando una planimetria della Raffineria con l’ubicazione di ciascuna area di
stoccaggio).
Inoltre risultano ricomprese in questa fase tutte le attivita cli movimentazione via terra e via mare a
supporto della Raffincria, nonché le attivita di imbottigliamento GPL. In -accordo alla classificazione
interna di Raffineria, risultano comprese le seguenti unita:

0 Serbatoi di stoccaggio e aree di magazzino; ' '
0 Infrastrutture movimentazione prodotti via terra e via mare; v _

Sistemi ausiliari alle infrastrutture di movimentazione prodotti — impianti di recupero vapore;
Stabilimento GPL.

O

I

EA$_l5l;§3_TRAI;TAMENTO ACQUE
La fase di trattamento acque comprende sia il sistema di raccolta dei reflui prodotti nell’ambito dello
stabilimento che i sistemi di trattamento dei reflui prima dello scarico complessivo nel corpo idrico
recettore “Mar Grande” attraverso punti di scarico esistenti.
Gli impianti afferenti alla fase 4 sono: _ 0 ' '

0 Impianto di Trattamento Acque Effluenti (TAB);
0 Water Reuse;
0 Impianto Trattarnento Acqua di Falda (TAF).

A seguito del rilascio della prima AIA il Gestore ha effeltuato i seguenti interventi:
2012: completamento intervento di potenziamento sezione biologica impianto TAE A
2014:
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0 Completamento intervento di copertura vasche TAE A- TAE B — TAE C in accordo alla
“Relazione tecnica di copertura vasche — Impianto TAE” trasmessa agli Enti competenti a gennaio
2011;

0 Completamento e messa in esercizio Impianto di Trattamento Acqua di Falda (TAP)

Impianto di trattamento Acque effluenti (TAE)
La Raffineria di Taranto e dotata di un impianto di trattamento delle acque effluenti denominato “TAE”
(Trattamento Acque Effluenti). Tale impianto assolve la funzione di trattare tutte le acque reflue di sito,
operando un trattamento chimico — fisico e biologico e restituendo, quindi, al corpo idrico recettore (Mar
Grande) uno scarico idrico che rispetta le caratteristiche e i limiti imposti dalla normativa vigente.
Ne] suo complesso il TAE si suddivide in tre linee denominate TAE A, TAE B e TAE C, che ricevono e
trattano rispettivamente, le acque provenienti da tre zone distinte denominate Zona A, Zona B e Zona C.3 _ .r=| __ __ ' '__.._ __.__ ' _.. _ _ _ _ _ .
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Sinteticamente Ia zona A raccoglie e tratta, attraverso la linea denominata TAE A:
0 le acque di processo;
0 le acque meteoriche e oleose che interessano il sistema fognario della Raftineria;
0 le acque di drenaggio dei serbatoi della zona di riferimento;
I le acque pre-trattate alla linea TAE B; ' '
Q 1e acq ue dei piazzali;
0 le acque sanitarie.

Analogamente, la zona B raccoglie e pre-tratta nella linea denominata TAE B:
0 le acque meteoriche e oleose;
0 le acque di drenaggio dei serbatoi della zona di riferimento;
I Ie acque della piattaforrna di scarico ATB greggio;
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Infine, la zona C raccoglie nella linea denominata TAE C:
I le acque meteoriche e oleose; -
I le acque di drenaggio dei serbatoi della zona di riferimento;
I le acque del Pontile Petroli.

Tutte le acque derivanti dalle zone B e 'C e pre-trattate nel TAE B e TAE C, vengono convogiiate al TAE
A, che presenta lo schema di trattamento pii‘1 completo, al fine di ridurre ulteriormente il carico
inquinante.
Viene pertanto di seguito riportato uno schema a blocchi semplificato con evidenziati i principali flussi in
ingresso ed in uscita degli impianti TAE A, TAE B e TAE C.

_ _ - -N§Q1l!!'ZQ1‘-QC _

Di seguito si riportano le descrizioni sintetiche delle linee TAE A, TAE B‘ e TAE C.

L’impiant0 TAE A tratta 1c ‘acque di processo, le acque meteoriche e‘ oleose provenienti dalle aree
occupate dagli impianti della Rafiineria, le acque di drenaggio dei serbatoi della zona di riferimento, 1e
acque dei piazzali. Inoltre, come gia detto, al TAE A confluiscono le acque pre-trattate dal TAE B e dal
TAE C — queste ultime precedentemente inviate al suddetto TAE B — per un ulteriore trattamento.
L’impiant0 TAE A e oostituito dalle seguenti sezioni di trattarnento:

I Disoleazione e rimozione dei solidi sospesi in separatori statici;
I Accumulo acque da trattare;

Desolforazione acque acide e da desaltcr; -
Flottazione meccanica;
Ispessimento e disidratazione fanghi;
Filtrazione su sabbia;

I Sezione di trattamento biologico (biofiltrazione).
All’intemo dell’Allegato B.30 il Gestore fornisce una descrizione pita approfondita delle sezioni di
trattarnento de1TAE A, come di seguito riportato.

O

O
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Disoleazione e rimozione solidi sospesi in separatori statics’
La separazione della fase oleosa dal1’acqua e la rimozione dei solidi sospesi avviene mediante separatori
di tipo statico.
Il separatore di tipo statico e costituito da una vasca di sezione rettangolare nella quale la separazione
dell’olio viene effettuata attraverso setti paralleli che sfruttano il principio della separazione per gravita e
coalescenza e che realizzano la stratificazione in superficie dell’olio per differenza di peso specifico tra
esso e l’acqua. Il processo comporta la formazione di una stratificazione superficiale oleosa, che si
raccoglie in un pozzetto di rilancio tramite scolmatori di superficie (schiumatori), per poi essere
recuperata e riprocessata nel ciclo di lavorazione di Raffineria (invio al circuito slop).

Accumulo acque da rratrare
La sezione di accumulo delle acque da trattare é costituita da vasche di sollcvamcnto e da serbatoi di
accumulo. Nello specifico, in tali di vasche confluiscono le acque da trattare che, a seguito di
sollevamento, sono inviate a 3 serbatoi di accumulo, ciascuno dei quali di volume pari a 6.500 rnc.
E altresi presente un quarto serbatoio di accumulo della capacita di 10.000 rnc ubicato in posizione plano
altimetrica tale da ricevere per gravita le acque provenienti dalle sopracitate vasche di accumulo. La
capacita complessiva di accumulo consente inoltre la gcstione delle acque da trattare in occasione di
eventi mcteorici, anche particolarmente intensi, ed il successive trattamento delle stesse. I 3 serbatoi di
capacita inferiore consentono, in aggiunta, di operate una separazione della frazione oleosa e dei solidi
sospesi dall’acqua; infatti, la fase oleosa formatasi in superficie,‘viene raccolta mediante opportuni
scolmatori e successivamente inviata a1 circuito di slop. _

Desolyorazione acque acide e da desalter
La sezione di desolforazione tratta le acque provenienti dal processo di dissalazione del greggio che
avviene nella sezione di impianto denominata “Desalter” e dal processo di rimozione dei solfuri negli
impianti Sour Water Stripper (SWS). Nella suddetta sezione avviene Possidazione e la rimozione dei
solfuri dall’acqua che viene inviata alle vasche di sollevamento sopra descritte.

Flottazione meccanica
La fase di flottazione serve a rimuovere la maggior parte delle partioelle oleose e dei solidi sospesi
presenti nel refluo sotto forma di schiume. Il trattamento viene effettuato mediante un flottatore ad aria
indotta (denominate WEMCO). Le particelle oleose e i solidi sospesi, che giungono sulla superficie
libera, sono rimossi dall’acqua, raccolti in apposite vasche e inviati ai serbatoi di trattamento 0 rinviati
verso i separatori statici. L’acqua trattata viene raccolta per gravita in una vasca di accumulo e da qui,
mediante un sistema di sollevamento, rilanciata ai successivi trattamenti di filtrazione su sabbia.

Linee trattamento Fanghi - Ispessimenro e disidratazione. I I _
I fanghi generati dal processo di flottazione, dal controlavaggio dei filtri a sabbia e dal trattamcnto
biologico, subiscono un processo -di ispessimento e successiva disidratazione. Analogamente, anche i
fanghi provenienti dall’unita di Water Reuse sono inviati al processo di disidratazione.
Dall’operazione di disidratazione si originano i seguenti stream in uscita dalla linea di trattamento fanghi:

I acque oleose: tali acque vengono rilanciate in testa all’impianto TAE A nella sezione di
pretrattamcnto mediante separatori statici;

I fanghi disidratati: tali fanghi vengono opportunamente raccolti e conferiti a smaltimento presso
impianti cstemi autorizzati. I u

Filtrazione su sabbia
L’effluente proveniente dalla fase di flottazione viene successivamente inviato ad tm trattamento di
filtrazione che viene effettuata mediante filtri a sabbia. I filtri vengono sottoposti periodicamente a
controlavaggi allo scopo di ripristiname l’efficienza attraverso la rimozione delle particelle oleose e dei
solidi sospesi accumulati nel mezzo filtrante.
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Sezione a'z' Irattamento biologico (biofiltrazione)
L’abbattimento del carico organico dei reflui é garantito da un trattamento biologico realizzato mediante
un processo di biotiltrazione. La degradazionc delle sostanze organiche avviene mediante microrganismi
fissati ad un materiale di supporto che viene attraversato dalle acque da trattare.
I1 sistema e costituito da n. 5 biocelle disposte in parallelo, ciascuna contenente un letto filtrante. ll
materiale di riempimento del letto filtrante e costituito da piccole sfere semi-sintetiche che sviluppano una
superficie ottimale per la crescita della flora batterica, ad essa adesa, che provvede alla depurazione delle
acque. Le celle di biofiltrazione sono inoltre dotate di piastre che sostengono il letto filtrante. ll flusso
dell’acqua in trattamento é ascensionale. L’aria di processo, necessaria alla respirazione7assimilazione
della sostanza organica da parte dei batteri, é somministrata dal basso in equicorrente con l’acqua. L’aria,
essendo piii leggera, forma una sorta di cuscino in prossimita della faccia inferiore delle piastre e passa,
attraverso opportuni fori, nella zona superiore della cella. Anche l’acqua, grazie ad opportuni ugelli,
pcrviene nella zona superiore della cella. In tale zona i due flussi si mescolano risalendo lungo il letto
filtrante, apportando sia materiale organico che ossigeno necessario alla rnetabolizzazione e allo sviluppo
dei batteri. Ultimato il percorso asccndcnte attraverso il letto filtrante, le acque continuano a salire fino
a11o stramazzo di uscita dalla cella. L’acqua depurata in uscita dal trattamento biologico viene inviata
all’unita di Water Reuse.

Le acque in uscita dall’impianto TAE A vengono quindi recapitate direttamente nel corpo idrico recettore
Mar Grande attraverso lo Scarico A di stabilimento. In alternativa le acqua in uscita dall’impianto TAE A
possono essere inviate parzialmente o totalmente in alimentazione all’irnpianto denominate “Water
Reuse” (WR), il quale -I: principalmente destinato al riutilizzo e trattamento di tutta l’acqua di falda
emunta ai fini della bonifica secondo quanto previsto dai decreti di approvazione del progetto di bonifica
e delle sue successive varianti.

L’impianto TAE B pre-tratta 1e acque meteoriche e oleose, le acque di drenaggio dei serbatoi della zona
di riferimento, le acque della piattaforma di scarico ATB greggio e le rilancia al TAE A. Sinteticamente,
lo stesso impianto e costituito dalle seguenti sezioni:

I Disoleazione e rimozione dei solidi sospesi in separatori statici;
I Accurnulo e disoleazione (vasca API) acque meteoriche e oleose;
I Sollevamento acque verso TAE A.

All’interno del1’Allegato B.30 il Gestore fomisoe una descrizione piii approfondita delle sezioni di
trattamento del TAE B, come di seguito riportato.
Le acque provenienti da1 drenaggio dei serbatoi e dalla piattaforma di scarico ATB greggio, confluiscono
in tm sistema di disoleazione e rimozione dei solidi sospesi. Il separatore, di tipo statico, e costituito da
una vasca di sezione rettangolare nella quale la separazione dell’olio viene effettuata attraverso setti
paralleli che sfruttano i1 principio della separazione per gravita e coalescenza e che realizzano la
stratificazione in superficie dell’olio per differenza di peso specifico tra esso e l’acqua.
Il processo comporta la formazione di una stratificazione superficiale oleosa, che si raccoglie in un
pozzetto di rilancio tramite scolmatoii di superficie (schiumatori), per poi essere recuperata e riprocessata
nel ciclo di lavorazione di Raffineria (invio al circuito slop).
Le acque in uscita dal suddetto trattamento confluiscono, assieme alle acque meteoriche di piazzali7strade
e quelle del parco serbatoi, ad un trattamento cli disoleazione e rimozione dei solidi sospesi del tipo vasca
A.P.I.; in tale vasca l’acqua fluisce a bassa velocita, cosi da favorire 1’u1teriore separazione della “fase
oleosa dall’acqua e la sua stratificazione in superficie. Lo strato superficiale di olio formatosi, viene
raccolto ed inviato al circuito di slop.
Le acque pre-trattate in vasca A.P.I. coniluiscono in una vasca di sollevamento; nella stessa vasca
confluiscono anche le acque provenienti dal TAE C. Da tale vasca le acque sono rilanciate verso i
serbatoi di accumulo del TAE A.
ll sistema di accumulo presente in Zona B consente inoltre la gestione delle acque da trattare in occasione
di eventi meteorici, anche particolarmente intensi, ed il successivo trattamento delle stesse.
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L’impianto TAE C pre-tratta 1e acque meteoriche e oleose, le acque di drenaggio dei serbatoi della zona
di riferirnento, eltre che 1e acque del Pontile Petreli, rilanciandole al TAE B. Sinteticarnente, lo stesso
impianto e costituito dalle seguenti sezioni:

I Accumulo e dispoleazione (vasca API) acque meteoriche e oleose;
I Sollevamente acque verso TAE B. ' "

All’interne dell’Allegato B.30 il Gestore fornisce una descrizione piu apprefondita delle sczioni di
trattamento del TAE C, come di scguito riportato.
Nelle specifico, tutte le acque della zona C e dei citati sbarramenti idraulici, confluiscone in un sistema di
disoleazione e‘ rimozione dei solidi sospesi del tipo A.P.I.; lo strato superficiale di olio formatosi, viene
raccolto e inviato al circuito di slop, mentre le acque vengene inviate al TAE B e da qui ai serbatei del
TAE A per essere settoposte al successive processo di trattamente.‘
Il sistema di accurnulo presente in Zona C consente ineltre la gestione delle acque da trattare in occasione
di eventi meteorici, anche particolarmente intensi, ed il successive trattamento delle stesse.

E’ ricompreso nel presente provvedimento di Riesame complessivo, il Riesame relative, fra le altre cose,
alle modalita di esercizio autorizzate per la raccolta delle acque meteoriche e di drenaggio nei serbatori
all’intemo della Vasca TAE-B (procedimento istruttorie ID 427575 avviato con nota prot.DVA-20l3-
0015310 del 28/06/2013).

Impianto Water Reuse
L’irnpiante denominate “Water Reuse” e costituito dalle seguenti sezioni di trattamento:

I Ultrafiltrazione;
I Osmosi inversa;
I Filtrazione su carboni attivi

Tale impianto, in accordo a quanto previste dal Progette Definitive di Benifica delle acque di Falda della
Raffineria, riceve le acque di falda provenienti dall’impianto TAF (impianto di trattamente delle acque di
falda) e tramite il processo sopra descritto permette la preduzione di acqua dissalata che viene riutilizzata
nel ciclo di lavorazione del sito. La sezione di osmosi inversa produce, inoltre, una corrente di rigetto che
cenfluisce in vasca S-6005 e quindi alle Searice A di Stabilimento. Inoltre tale impianto Water Reuse pue-
ricevere anche parzialmente le acque provenienti dall°uscita dell’impianto TAE A. In particolare 1’invio,
parziale e tetale, dell’effluente TAE all’impianto WR é funzione della sostenibilita dell’assette e della
richiesta di acqua demineralizzata, la cui preduzione complessiva é garantita principalmente attraverso
l’impiante di dissalaziene acqua mare. La flessibilita operativa richiesta e funzionale a garantire
Paffidabilita dell’intcra filiera produttiva, rispettando da un late il minimo tum-down d.ell’impianto di
dissalazione acqua mare (evitando discontinuita operative e quindi di preduzione), dal1’altro la continuita
di performance de1l’unita WR, caratterizzata da consumi di energia elettrica, membrane e chemicals
superiori rispetto a.ll’impianto di dissalazione acqua mare.

Impianto di trattamente Acque cli falda (TAF)
L’impianto TAP é state realizzato dalla Raffineria di Taranto in ettemperanza a quanto previste dalla
Variante al Progette Definitive di Bonifica delle Acque di Falda (rif. Decreto MATTM prot. n.
43967QdV7Di/B del 2870272008 e successive Decreto MATTM prot. n. 70417QdV/M7Di7B del
0171272008). In particolare, le acque di falda captate ed emunte dai sistemi di bonifica della Raffineria (n.
9 sbarrarnenti idraulici) vengono inviate, tramite rete segregata delle acque di falda, al serbatoie T6011
(accumulo delle acque di falda da trattare) e rilanciate all’impiante di pre-trattamento denominate “TAP”
costituito da una sezione di filtrazione su sabbia ed una successiva sezione di filtrazione su carboni attivi
granulari. Le acque di falda trattate vengono pertanto stoccate nel serbatoio di accumulo T6012 e da qui
inviate all’impianto Water Reuse nel rispetto di quanto previste dal Progetto di bonifica delle Acque di
Falda (PDBF) a suo_tempo autorizzato dal MATTM.
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FASE 5: GESTIONE RIFIUTI
Si rimanda al successive paragrafo 5.8.

FASE 6: CTE

Energia elettrica, vapere e recupero calo re
Al1’interne dell’area di Raffineria e presente una Centrale Termoelettrica (CTE) che garantisce:

I La preduzione e distribuzione dell’energia necessaria agli impianti di Raffineria, sotto forma di
vapore, energia elettrica e aria compressa.

I La preduzione e distribuzione agli impianti di raffineria acqua desalinizzata, acqua demineralizzata
e acqua degasata;

I ' il recupero delle condense. ' '

La CTE e costituita dai seguenti impianti:
I tre caldaie ad alta pressione, alimentatc a olio cembustibile e70 gas di Raffineria, per la preduzione

di vapore, con una capacita complessiva di circa 280 tfh;
I tre gruppi turbogenerateri di energia elettrica a condensazione espillamente, per un tetale di circa

30 MW; _ ‘
I un turbogeneratore di energia elettrica a centrepressione, di potenza pari a 8 MW;
I un impianto di cogenerazione, costituito da una turbina a gas da 39 MW e da una caldaia a

recupero, alimentata con gas di Raffineria, con postcombustione della capacita di 85 t/h di vapore,
entrate in funzione nel 1994. Tale impianto, oltre a seddisfare le richieste di energia elettrica degli
impianti di Raffineria, consente cli esportare una petenza elettrica fine a 20 MW.

Il vapere predette dalle tre caldaie ad alta pressione della CTE, oltre a essere utilizzate nelle turbine TGI-
TG4 per la preduzione di energia elettrica, e utilizzato nella movimentazione di macchine ausiliarie, nei
degasateri e negli impianti di Raffineria, come fluido di processo o come fluido di riscaldamento del
grezze e degli eli cembustibili.
All’interno della Raffineria, oltre alle caldaie della CTE, sono presenti numerose caldaie, a combustiene e
a recupero, che hanno il compito di completare la preduzione di vapore non realizzabile presso la CTE.

Tali caldaie possono alimentare le reti vapore di Raffineria a 60, 15 e 3,5 bar, oppure direttamente gli
impianti di processo a cui sono abbinate.
L’energia termica necessaria a queste caldaie e prodotta in fomi dedicati e presenti nelle diverse sezioni
della Rafiineria. I u
Il vapore utilizzato presso le vane utenze viene recuperate, come condensa,_ mediante un’apposita rete di
Raffineria, in mode da evitare il centatte accidentale con idrocarburi e ricreare le condizioni ottimali per
il riutilizzo in caldaia dell’acqua demineralizzata.

5.3 Steccaggio di materie prime
11 Gestore all’interne della Scheda B.13 ha fernite le caratteristiche delle aree di stoccaggio di materie
prime, prodotti e intermedi e nella Scheda B.13.l ha fornite la descrizione del parce serbatei per lo
stoccaggie di idrocarburi liquidi e altre sostanze.

In particelare da tale scheda, considerande solo i serbatei per lo steccaggie di idrocarburi, emerge che:
— 47 serbatei non presentano né doppi fondi né bacini di centcnimento impermeabilizzati e

contengono: benzina (2, T3253 e T 3254), bitume (12), fuel oil dense (6), gaselio (3), olio
cembustibile (19), residue (2) e VGO (3);

— 74 serbatei provvisti di doppio fondo e contengone: benzina (26), fuel oil dense (solo 1, il
T3269), gaselio (26), greggio (8), kerosene (7), MTBE/ETBE (1), slop (4), VGO (1);
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— 12 serbatei provvisti di bacino di centcnimento impermeabilizzato c contengono: butano
(V3174, V3175, V3177), propane (V3172, V3173, V3178), fuel oil (T5241, T5242) e 4 GPL
(V3401, V3402, V3403 e V3404);

— 13 serbatei provvisti sia di doppi fondi che di bacini di centcnimento impermeabilizzato, e sono i
serbatei contenenti: benzina (3, ossia T3504, T3508, T3509) SLOP (2, ossia 9010S03A e
9010S03B), gaselio (6, ossia T3505, T3506, T3507, T3510, T3511, T5234).e greggio (2, ossia
T3009 e T3012, non ancora realizzati e autorizzati nel1’ambito del progetto Tempa Rossa);

— i tre serbatei T3551, T3552 e T3553 sono indicati come serbatei “fuori servizio”.

5.4 Consumi

5.4.1. Consumi di materieprime _ '
I1 Gestore all’intem0 delle Schede B.1.1 e B. 1.2 ha fornito i dati in merito al consume di materie prime
riferiti rispettivamente al1’anno 2015 e alla massima capacita produttiva. Di seguito si riporta la sintesi dei
consumi delle principali materie prime dichiarate dal Gestore alla massima capacita preduttiva:

T I I I I ZZZ Petrolie grezzo i:ifi4i.7_59.000 I I I I I‘
i fiSien1flafivorati a lavoraziene 1.741.000 _ _ __7 _~

l Semgavorati armiscelaziene 181.000 _
Consume materie prime principali Chemicals i g i W %i_ 2.159 i

(>500 1/“) catqiiggawi-1 2.170 ‘.
LP I I Ossigeno 5.000.000 mc7a

Azeto g i 7.628.866 mc7a
i i if Rlfogeno 50.000 mcfa 1

Sulla base dei consumi di greggio e semilaverati alla massima capacita produttiva, la raffineria e
attualmente autorizzata per una capacita di lavorazione pari a 6.500.000 t7a. e per una capacita di
miscelazione di semilaverati pari a 181.000 t7a.
Con riferimento all’am1o 2015, il Gestore ha dichiarate una quantita totale quantita di greggio e
semilaverati lavorati pari a circa 4.900 kt7a e una quantita di semilaverati miscelati pari 345 kton.

5.4.2. Consumi di combustibile e bilancio energetice
La raffineria utilizza principalmente combustibili prodotti intemamente dai processi di raffinazione come
gas combustibile (fuel gas), combustibili liquidi (fuel oil) ed in misura minore anche combustibili di
importazione (gas naturale) che confluisce nella rete fuel gas di Raffineria. _ _ _

All’interno delle Schede B.5.1 e B. 5.2 i1 Gestore ha fornito i dati in merito al consume di combustibili,
riferiti rispettivamente all’anno 2015 e alla massima capacita produttiva.
Da tali schede emerge quanto segue: _

I il fuel oil e il fuel gas utilizzati hanno una percentuale massima di S pari rispettivamente al 1% e
allo 0,01%;

I ' le unita che impiegano il fuel oil, in combinazione con fuel gas, sono: U100 — CDU, U200 — HDT,
U300'— PLAT e U400 — HDS (fumi al camino E1), UI40071500 — VB7TC (fumi al camino E2) e
Caldaie CTE (fumi al camino E3).
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I1 Gestore, nell’ambit0 delle osservazioni trasmcsse con nota prot. RAFTA/DIR:‘MV:‘3l del 08i’02f2018,
ha eviclenziato la presenza di un refuse nella nota (2) della scheda B.5.2, chiedendo pertanto di
modificarla come: “Gasolio utilizzatoper le solefasi di avviamenro”.
In generale, i combustibili sopra riportati vengono utilizzati per alimentare i forni, caldaie e la turbina a
gas per la produzione di vapore ed elettricitii. La produzione di vapore ed elettricité necessari per lo
stabilimento viene completata mediante la produzione di vapore da varie caldaie di recupero presenti in
diverse unite e mediante la produzione di energia elettrica delle turbine a vapore. Inoltre,
Papprovvigionamento energetico della Raffineria, in termini di elettricith e cli vapore, é comunque
assicurato dalla propria Centrale Termoelettrica che viene alimentata con fuel oil e fuel gas, oltre ad
essere connessa alla Rete di Trasmissione Nazionale.
Il Gestore al1’intemo delle Schede B.3.l e B.3.2 ha fornito i dati in merito alla preduzione di energia e
nelle Schede B.4.l e B.4.2 ha fornito i dati in merito al consume cli energia; tali dati sono riferiti
rispettivamente a11’am1o 2015 e alla massima capacité produttiva.

5.4.3. Consumi idrici
Come riportato dal Gestore nell’a11egato B18, Papprovvigionamento idrico della Raffineria di Taranto
avviene tramite prelievo di acqua di mare, acqua di falda profonda, aoqua da acquedotto e dal riutilizzo,
mediante l’in1pianto delle acque depurate provenienti dagli impianti di trattamento presenti presso il sito
(Water Reuse).
Uapprovvigionamento e Putilizzo di risorsa idrica in Raffineria avviene secondo le seguenti modalitfi:

0 acqua potabilez prelievo dall’Acquedott0 (AQP) per usi igienico-sanitaxi;
0 acqua mare: prelievo dal Mar Grande mediante pompe sommerse per utilizzo come ‘acqua

antincendio alle reti antincendio di Raffineria e come acqua di raffreddamento e di processo per
gli Impianti. La CTE utilizza inoltre parte di tale acqua mare per il raffreddamento dei propri
impianti e condensatori. Una frazione di acqua mare viene inoltrc utilizzata per la preduzione di
acqua clemineralizzata, impiegata negli impianti cli processo. La CTE utilizza pertanto parte della
preduzione di acqua demineralizzata per la procluzione di vapore da distribuire alla Raffineria;

0 acqua pozzi: prelievo da 5 pozzi profondi, dotati di concessione per utilizzo ai fini industriali.

L’impianto Water Reuse, mediante Putilizzo dell’acqua di falda dopo trattamento dedicate, é in graclo di
contribuire alla preduzione di acqua dissalata rispetto a quella ottenuta principalmente dall’impiant0 cli
dissalazione acqua mare, garantenclone la coperlura dei fabbisogni complessivi di raffineria.
A1l’intern0 della Scheda 13.2.1 e B.2.2 il Gestore ha fomito i dati in merito al consume cli risorse iclriche,
riferiti rispettivamente al1’ann0 2015 e alla massima capacitfi produttiva. Inoltre, nell’Allegat0 B19 il
Gestore ha fornito le coordinate geografiche dei punti di prelievo della risorsa idrica.
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5.5 Emissieni in atmosfera di tipo convogliato
In raffineria sono presenti 10 camini collegati alle seguenti attivita produttive:

0 El: Fomi CDU, HDT, HDS1, PLAT
O

E3: CTE
E4: Fomi HOT OIL
E7: Fomi TIP
E8: Fomi RI-IUIHDC
E9: H2 U4400
E10: CLAUS
GPL7: Cabina cli vemiciatura
GPL8: Tunnel di essiccazione

In aggiunta sono presenti in Raffineria:

E2: Fomi VBITC, HDS2 , CLAUS 2-3-4, SCOT, H2 OLD, I-I2 NEW, CDP/EST, I-I2 EST

0 12 sfiati collegati con le unita di recupero vapori, Rigenerazione PLAT, Torre di lavaggio aria
esausta, Sfiati da motori diesel antincendio, Stazione cli decompressione metano e Sfiati da
pompe diesel antinccndio Pontile. '

0 46 sfiati collegati alle cappe cli laboralorio

Le caratteristiehe di tutti i punti cli emissione convogliata (coordinate geometriche, presenza di sistemi di
abbafiimento e di SME) sono state riportate dal Gestore nella schecla B.6, mentre i dati in merito alle
emissioni clerivanti da tali punti, riferiti rispettivamente all’armo 2015 e alla massima capacita produttiva,
sono riportati nelle Schede B.7.1 e B.7 .2, con riferimento sia ai inacroinquinanti che ai" microinquinanti.
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lnoltre, in Allegato B.26 il Gestore ha riportato i dati relativi alla registrazione delle misure delle
emissioni in atmosfera effettuate ne11’anno cli riferimento scelto (2015).
Tutti i 10 camini di Raffineria sono dotati di Sistema di Monitoraggio in Continuo (SME) che
garantiscono il monitoraggio in continue dei parametri S02, N024, CO, polveri, COV, O2, temperatura e
portata fumi. '

Ad eccezione delle emissioni al camino E3, le emissioni dei principali inquinanti derivanti dai restanti 9
camini sono attualmente soggette ai valori limite di bolla fissati dal decreto di AIA DVAfDEC.*'20l0f273
del 24f05f20l0 e di seguito riportati:

NO); 300 880

Attuali limiti di bolla da Decreto P S32 . —*— 84000
AIA vigente (2:511 r 50 —~ 1 _

, 2_5 3 -
WW _ .* COV _20_ -

I 7 Z ljnquinante ,_ WmgfNm3 I ___[fa

H

Con DM prot. n. 318 del 301’ 12r’2015, i1 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
rilasciato alla ENI S.p.A. i1 Decreto per modifica dell’AIA, ai fini dell’adeguamer1to dei valori limite dei
punti di emissione convogliata ai quali afferiseono gli impianti di combustione della Rafiineria e la oentrale
termoelettrica, aventi una potenza termica rnaggiore di 50 MW, ed grandi impianti di eornbustione (GIC), ai
nuovi limiti emissivi di cui all’Art. 273, comma 3, del D.Lgs. l52f06, come modifieato dall‘art. 22 del D.Lgs.
46f20l4. Il decreto del 30:’l2f2015 e stato inoltre successivamente aggiomato dal Decreto prot.
DEC!M]Nr'3S7f2016 del 0511212016 al fine di allineare la durata della previsione di cui al punto 1., lettera c)
del parere istruttorie allegato al decreto del 30112/2015 alla oonclusione del presente procedimento di riesame.
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei valori limite puntuali fissati dal DEC!MINf318f2015 del
30f12f2015 per le emissioni di S02, NO:-: e polveri ai 5 camini dove afferiscono unita di combustione, o
oomplessi di impianti di oombustione, con una potenza termiea superiore a 50 MW:

J Z Z i VLE ai camini collegati ai GIC di Raffineria__ __i__
Camino Combustibilefi Inquinante_ VLE mgfNn1_§_ i

SO2 ,_ 600 _ __
El Fuel Oil+Fuel Gas _ 7 NO); 360

Pglveri _2§_ 7
SO2 600

E2_ ,; Fuel Oil+FueI Gas NO): _ 360
Polveri 23

7'4 (assetto oogenerativo)
SO2 ,

i 600 (assetto solo caldaie) _
122 (assetto cogenerativo)

E3 Fuel Oil+Fuel Gas NO); -
360 Qasgetto solo caldaie)

- 3 (assetto cogenerativo)
Polveri '

_ ‘] 23(assetto solocaldaie) \
__SO2 _ _ 35 ;

E8 ‘ Fuel Gas NOx _ * 200 l
, _ _ , Polveri _ s
it s02 W 35 ,_

E9 Fuel Gas _ _lj1Q3< 200
S‘ Polveri

OT _ 30



Infine, le eventuali emissioni cli ulteriori inquinanti ai camini El, E2, E3, nonché le emissioni derivanti
clagli sfiati, sono attualmente soggette al rispetto dei valori limite fissati dal D. Lgs. 152:’2006 e s.m.i. e
sono monitorate in discontinuo con le frequenze stabilite dal PMC di cui al decreto di AIA del 2010.

5.7.1 Torce d’emergenza
Il Gestore ha fornito, nell’allegato E.7 la descrizione dei Sistemi Bl0w- Down e Torce cli Raffineria,
nonché le modalita di gestione degli stessi.
Nello specifico tali sistemi sono costituiti da un insieme di collettori e recipienti funzionale al
convogliamento e la raceolta di tutti gas provenienti dalle valvole di sicurezza, di depressionamento, etc.
degli impianti verso le torce di Raffineria.
In particolare ogni Sistema di Blow Down prevede linee e sistemi segregati di raccolta e convogliarnento
delle correnti idrocarburiche e acide che afferiscono rispettivamente alle torce Idroearburiehe ed Acide.
Il circuito, nel suo complesso, e costituito da n. 3 Sistemi di Blow Down realizzati in modo tale da
garantirne sia l’assetto segregate, sia l’assett0 parallelo, come clescritto nei paragrafi seguenti, di cui le
Torce ne costituiscono l’elemento tenninale.
Per quanto attiene il Sistema di Blow Down idrocarburico, la Raffineria ha anche previsto su ognuno di
essi un sistema di recupero del gas mediante compressore GARO che consente cli minimizzare i1
quantitative di gas destinato alle torce idrocarburiohe mediante il rilancio del gas stesso nella rete fuel gas
della Raffineria previo trattamento cli lavaggio amminico. ‘
I1 Sistema cli Blow Down rappresenta un sistema preventive di sicurezza che mantiene la pressione del
gas al1’interno delle apparecchiature a valori sieuri garantendo le condizioni di equilibrio in tutte le
situazioni di norrnale esercizio, cli avviamento/fermata (prograrnmata e non) 0 in caso di disservizi ed
emergenze.
Esso e dotato di compressori di recupero gas (GARO) che consentono di minimizzare il quantitative di
gas clestinato alla combustione in toreia mediante Faspirazione ed il rilancio dei gas nella rete del gas
combustibile della Raffineria.
I1 oonsiderevole numero di eomponenti di rafiineria (vessel, colonne, separatori, ecc.) che richiedono la
connessione al Sistema di Blow Down, nonehé la complessita del ciclo produttivo (di tipo sequenziale e
con molte interconnessioni anche di rieielo) fa si che in un Sistema cli Blow Down di una raffineria
vengono immessi gli sfiati di numerosi dispositivi di sicurezza.
La portata di gas che istantaneamente e inviata al sistema Blow Down e estremamente variabile; essa
dipende dalla tipologia di anomalia, di perturbazione 0 di emergenza che si genera in una o pin
appareeehiature, dal grado di contemporaneita cli intervento dei numerosissimi dispositivi connessi alla
rete cli Blow Down, ecc.
Il Gestore dichiara che le torce assicuiano la distruzione mediante ossidazione degli idrocarburi e di altre
sostanze scarieate nel Blow Down che non potrebbero esser 'c0ntrollate in m0d0' piu sicuro per
Pambiente.
Le caratteristiche delle torce sono state riportate dal Gestore nella scheda B.7.3.

5.7.2 Condizioni di esercizio del sistema blow down e torce
a. Fiamma Qilota
La “fiamma pilota”, costituita essenzialmente da una lancia dotata di una testina-bruciatore e alimentata
in continuo con gas di raffineria, garantisce l’aeeensi0ne e la combustione della miscela gassosa che
afferisee alle torce. '
Viene rnonitorata da apposita termocoppia che oontrolla l’effettiva sussistenza della stessa.
Il combustibile utilizzato per il mantenimento della fiamma pilota e fuel gas desolforato cli raffineria efo
metano.
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b. Condizione di normale esercizio
Il Gestore dichiara che, in generale le situazioni che possono deterrninare scostamenti dall’equilibri0
ottimale delle diverse unita di lavorazione di raffineria con eonseguente immissione di prodotti gassosi
nel Sistema di Blow-Down sono:

b.1. sistemi cli bilancfamento dellapressione con interventi dz‘ valvole dz‘ regolazione dellapressione
(PC 0 PCP) am‘ ad evitare I ’irztervem'o non coritrollaro e di maggiore entita di scarico verso if
Sistema Blow-Down mediante organ!‘ auromatici dr‘ sicurezza (PSV). Tale modalita é prevista dalle
BAT come minimizzazione delZ’im>z‘0 dz‘ gas al Sistema Blow-Down unitamente al Sistema dz‘
recupero gas che é garantito dai compressor!‘ GARO.
Tali operazionf sono attinenrr‘ alla sicurezza preventiva degli impianti legara alla gesrione
ordinaria degli sressi; Le normali condiziom‘ di esercizio del Blow-Down della Rajfineria em‘ dz‘
Taranro, prevedono, infatti, che esso venga mantenuro ad una pressione dz‘ esercizio positiva (circa
30-60 mbar) per evirare rientri di aria atmosferica (fenomeno do escludere per evitare reazioni dr‘
ossidazione con 1' compost? gassosi contenuti all Enterno del Blow-Down).
Per garantire I ’esercz'zi0 del Sistema Blow~Down alla pressione richiesta, sf utilizza if purge gas
immesso a valle della guardia idraulica dz‘ ciascuna torcia.

15.2. situaziom‘ di transitorio, in cui le condiziom‘ dz‘ variazione assetto impiantistico possono
generare scarichi dz‘ gas idrocarburici in eccesso rispetto a quelli normalmente gesriti duranre le
fast‘ stazionarie delprocesso. Tali operazioni sono attinenri alla sicurezza preventiva degli impianti
e alla tutela dell ’ambiente,'
In condizione dz‘ regime, il Blow-Down riceve infatri le correnti gassose generate dal sistema cli
regolazione della pressione della rete idrogeno e dalla rerefiiel gas di raflineria.
Le condizioni di esercizio della rete idrogeno e della rete fuel gas cli rafiineria variano nel corso
della giornata in ragiorze dz‘:

0 escursione termiche giornaliere e stagiortali
0 variazione oraria delfabbisogno degli impianti utilizzatori (in regione della up-ologia

di carica, delle corzdiziom‘ di temperatura ed esercizio, delle specifiche di qualita,
ecc.)

0 variazione della richiesta di energia neiforni di processo che utilizzano fuel gas
Per le suddette fatrispecie, la composizione del gas e sosranzialmenre costante nel tempo.

_c. Condizioni di emergenza. anomalie elo giasti
Il Gestore dichiara che tali condizioni inducono l’invio di gas a Blow-Down, e quindi alle relative torce,
con intensita e Erequenza variabili in relazione alla tipologia ed importanza dell’emergenza in atto (errore
di manovra, emergenza su singolo impianto, mancanza di aria strumenti, acqua di raffreddarnento, energia
elettrica, incendio localizzato o diffuso, etc).
A questo fine gli impianti sono progettati con apposite valvole di sicurezza (PSV - Pressure Safety Valve)
che proteggono tutte le apparecchiature, e con sistemi, ove previsto, di depressurizzazione rapida,
attivabili rnanualmente od automaticamente, che intervengono a1 fine di prevenire evoluzioni dannose di
eventuali anomalie impiantistiche.
Vi sono a disposizione specifiche procedure per la fennata in emergenza dei singoli impianti 0 di
Raffineria. Il Gestore dichiara che tali operazioni sono attinenti all’emergenza degli impianti e alla tutela
dell’ambiente. In questa tipologia di scarichi in torcia vengono contemplate dal Gestore le correnti
gassose derivanti da:

0 anomalie e guasti;
9 €l'I1CI'g€1']Z.fl € SiCl.lI'€ZZ3.;

che si possono originare in seguito a condizioni anomale di uno o piii impianti ed in particelare :
0 FermatalAvviamento di uno o piii impianti
0 Intervento delle valvole di sicurezza di una o piu unita;
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I Anomalia al circuito lavaggio gas e recupero zolfo;
I Emergenza di raffineria per blocco generale (assenza energia elettrica ere vapore)-

Nei suddetti casi, i quantitativi di gas inviati al Sistema Blow-Down (e quindi in tercia al fine di
garantirne la cempleta cembustiene) e Ie tempistiche variano in ragiene dell’entita e tipelegia della
condizione che ha generate ]’asset-to transiterie. .
I1 Gestore dichiara che, nelle specifiche eendizioni anomale indicate, si pue anche attivare l‘invie al
Blew-Down acido delle stream gassoso contenente H28 predotto dagli impianti di lavaggio amminico
che, in assenza di emergenze e/o anemaliefguasti, vieni destinate al complesso Claus-SCOT per essere
convertite in zolfo liquido.
I1 Gestore ritiene che la quantita di detto gas acido, costituito essenzialmente da H28, sia
quantitativamente pece signifioativa su base annua e sia pari alla pertata dell’impianto di trattamente
(Lavaggie amminice, Claus, Scot) che viene pesto fuori servizie per anemalia, guaste e emergenza.
II Gestore dichiara che nell’ambito delle cendizioni anomaie, e diverse da quelle di l10lTl‘i8l6 esercizio
degli impianti, rientrane le eperazieni di fermata/avviamente impianto, che cempertano fasi che _per
motivi di sicurezza ed ambientali prevedono Finteressamente del Blow-Down quando la fase di
depressurizzaziene ha fatte scendere la pressione al di sotto di valeri che irnpediscone ]’invie dei flussi ad
utenze diverse dal Blow-Down (es. rete fuel gas).
A queste prepesite il Gestore evidenzia che viene sempre raccomandato dalle BAT l‘invie verso Blow-
Down di flussi idrocarburici che altrimenti, per le lore cendizioni fisiche, petrebbero andare
esclusivamente in atmosfera. Tali operazieni sono attinenti alla sicurezza degli operatori di impianto e
alla tutela dell’ambiente di lavere e dell’ambiente estemo.
Il Gestore, all’intem0 della Scheda E.8, consegnata brew‘ manu dal Gestore, nel corso della riuniene di
Gruppo Istruttore-Gestore del 02/12/2016, ha fomite i dati relativi alla cempesizione del gas inviato alle
terce.
I1 Gestore dichiara che il sistema di monitoraggio e misura del gas inviate alle 3 torce della raffineria non
ha subito modifiche rispette a quanto precedentemente comunicato e verificate dagli Enti di Contrelle
(rif. PEC agli Enti Competenti del 25 LUG 2011 “Cronoprogramma per I ’impIemem'azione dei sistemi di
moniloraggio lorce ” e successive verifiche ispettive erdinarie AIA) ed e, in sintesi, costituito da:

0 n° 3 stmmenti cli misura in continue della portata del gas inviate a ciascuna delle tre terce
(6lFI5Al, 62FI604A, 6'7FI0lA);

0 n° 3 strumenti di misura in continue del peso molecolare del gas inviato a ciascuna delle tre torce
(61AI5A2, 62Al5A2, 67AI01A);

0 n° 2 cabine analisi per la determinaziene gascrematografica della cencentrazione cli idrogeno
solferate, zelfe totale (espresso come S02), metano ed idrocarburi totali nel gas inviato alle tre
torce (1 cabina dedicata alla torcia 1 e una cabina, dual stream, per l’analisi di entrambi i gas
inviati alla tercia 2 e 3).

In merito alla caratterizzazione gascromatografica del gas di tercia, nella tabella seguente si riporta
quanto dichiarate dal Gestore in merito al range tipico della cencentraziene di idregene solforate, zelfe
totale ricendette a S02, metane e idrocarburi tetali rilevato dal menitoraggio eseguito a partire
da11‘instal1aziene delle cabine di analisi.

{tram H25 S mt ‘°'“° cu-4 ac tot5°23 _ , , '
Range tipico ritevato °1i:VO| ‘L2-I-2,9 1,4+-4,0‘ 57,0-I‘-10,0-' 2S,0+45,0

5.6 Emissieni in atmesfera di tipo non convegliate
I1 Gestore, a1l’inteme delle Schede E.9.1 e E.9.2, ha fernito la descrizione delle procedure adettate in
Raffineria per la misura delle emissieni diffuse e di quelle fuggitive.
Si ripeita di seguito quanto indicate dal Gestore in relaziene alle emissioni non convegliate presenti in
Raffineria.
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Emissieni [uggftive ' '
I seguenti dati e valutazioni sono estratti dal “Report ispettivo meniteraggie 2015” — Allegato 8 a1 Report
2015 trasmesse con nota RAFTAIDIR/RP/’142 del 27104/2016.
I1 Gestore dichiara che la metodolegia di rnonitoraggie impiegata per l’ispezione dei cemponenti emissivi
e in accordo alle prescrizione dell’US EPA METHOD 21. ' '
Tutte le sergenti censite cenvoglianti VOC, ad ecceziene di quelle non accessibili, sono state ispezionate
cen analizzateri portatili di VOC. Le sergenti accessibili conveglianti idregene sene state ispezionate eon
analizzatere portatile TCD.
I dati registrati durante il rnonitoraggio sono stati inseriti nel database elettronice.
Sono stati menjterati tutti i compenenti accessibili delle linee in servizio convoglianti fluidj con presenza
COV e idrogeno. In particelare, con riferimento ai dati di censirnento e alle linee mistuate nelle
precedenti campagne, il Gestore ha ispezionate i seguenti componenti: '

0 valvole
0 valvele di sieurezza
0 pompe .
0 flange
0 fine linea -
0 compresseri _

Per la stima dei flussi emissivi il Gestore ha fatto riferimento al pretocolle EPA 4531'R-95-017,
utilizzande le equazioni e i fatteri di emissione previsti dal metodo US EPA Socmi Correlation.
I risultati riportati dal Gestore nell’analisi cenclusiva delle campagne di monitoraggio effettuate sono
sintetizzati nella seguente tabella

1 1 campagna di 2 campagna di Valere medic
___l_,__ lnonitorjgggio monitoraggio emissione annuale

Sorgenti censite (n.) 1 98.179 _ _ _ 98. l 25 -
Sorgenti fuori seglia (> ‘ 313 (di cui I17 ;99.999 286 (di cui 76 > 99.999 _

__ 10.000 Epmv) O Epmv) ____ __ 7 Epmv)
TOT emissioni VOC non ‘ 130,66 87,62 109,13

metamct (Lianne) H ___
TOT emissioni Metano 9,39 5,] 1 7326

(tfanne) _ ___, W _ __ _ i
TOT °"‘gf;::L;d'°g°“° 1 10,1 1* 12,37 11,27
EMISSIONI T0'l‘A_Ll_ _1,__ 150,22 1 105,03 _ 127,66 .

Si riporta anche quanto dichiarate dal Gestore all’interno della Scheda B3. 1, relativamente alle emissioni
fuggitive di COV (non metanici) individuati come emissioni fuggitive, riferiti all’anno 2015.
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I 1‘ 1 | | n ..n . . ‘‘;B.8.1 Fomi <11 (‘[l‘lIS$"l0Il0 in atmosi’ern cli tipo non Mun di Ifienlneutn: ms
‘gcanvogliato (parfe sielica} ‘
1, 1 1 1 1 1 1—— 11
I‘ Iuquinanti presonti"
‘ I i Emissieni. ____ 1711'______ _:____: 1 - - 1 --

5-asc Umfi, ruggmwo - D{.sq_.mom_.7 - wqusnfitfi 1 Q1mnti'1§|dii|11_;1Iina-nie per ;1
\;;

; ‘ dlfluse Iiiquinnnie totale i units di prodotto (es. 1: di
= 1 7_ 7 7 ,g_ __ _____ _ 1; *7, fllannol-g7_lnqy!na11h=151;§7|11'0dgt1q)_7I

s ""°”""“"°,“‘““‘°“"" coir , ass 1 onnonos ‘7 X EEG sioucaggto (vnlvole, 1 1
E ' " ' 777 flange,etc..) 1 1__1___ _

LY?_._.

. “W “WT” H ‘Mi W” . ~-
» = El on" - -

I 3 - °°‘.'°'im°”'°°“'°t°“‘*1 oov 1 111,6 o,o0000z._ X EEG mobili (valvole, flange, 7
. etc.)-
: W‘ U T77‘ 7IlII1Ji.1Ifl€dlPl‘DCQgO I A KT I I I
" nu’ -g 9 ("“l"°’°’ fl‘”’3°’ , oev A s 0,ou0n1.47 - X. FUG pompe,com1:1messon, ;

1 __ etc.) _777 7
E ‘ I lmgsmti di processo I ll

i 1'1»

4‘:._;;nu.-1*‘

1 I3 1.111-' I - I *5 6 1 ml“°1°’ awe‘ . eev I 0,4 1 0,o0o00011| K we 1>w11=-.»=**=1111>=*=$===rI. 1 1
LL A 0*-3 1*

E‘ SI.Aflnzioue 111 1111 sistema di caicolb per la stim'n.11elIe E ND
QIDISSIGIH (|llTl£S('-

jg-5101
Appiicazione Prograiumn E NO

(1) . .
Note: Dati oueuuti dalle: eampagm di mnonitioraggio LDAR. {rifi EPA metodi: 21) eifetntste 611. societii speeinlizzsts nel
senere.

Si ripoitano di seguito i dati relativi alle emissioni diffuse ferniti dal Gestore con riferimento alla
massima capacita produttiva. A riguardo, il Gestore, nell’ambito delleosservazioni trasmesse con la nota
prot. RAFTAJDIRIMVIBI del 0810210018, al fine di precisare meglie la tipologia di emissioni non
convegliate, ha chieste di sostituire la scheda B.8.2, allegata ala documentaziene presentata per il
presente riesame delle AIA vigenti, con la scheda B.8.2 di seguito riportata, che specifiea le fonti di
emissieni ripoitate nella stessa:
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I 13.8.2 Fenti di emissioni in atmosfera di tipo non convegliate (alla capacita protlultiva)

1
Emissieni

I Fase Unita fuggitive 0
I diffuse

lnquinanti presenfi

1 Descrizione ,- Q ml.‘ - Quantitadiinquinanteper
Inqumate mmlgizzanno) umta d| prodotte (es. t d1

inquinanle per t predelte)

I 3 1 I X DIF
7‘ El FUG

I , _1__

Impinnti di j
movimentazione ‘

e sto1:<.‘aggieI"1 ‘

COV

Benzene

39,2293

0,3593

0,000006

0_.00000005

X err
CI we

3

‘ 1

Impianii d.i GOV 12.13 ' 0,00'0002

caricamente e
cisleme mebili I Benzene I 0.11 000000002

El DIPI 1
I Xrue

I lmpianti cli
COV 538,02 0000033

processo 1
Benzene 4,84 0,00000'0?4

X ms
El rue

4

I
Irnpianti di I
transunenle ;

effluenliliquidi

COV 35,09 0000005

Benzene 0,32 000000005

Adozione di un sistema di calcele per In stima delle
emissioni diffuse _ I

(ll

X S19’Applicazione Programme LDAR GNO

Note
‘ (1) Stime ottenute applicnndo la metodolegia EPAlCenea\ve alla massima eapacita auterizzala di
I lavoraziene materie prime (greggi + semilaverati a lavoraziene per un totale cli 6.500 Kton).

(2) 11 date e eemprensive del contribute dei-ivante dalla realizzaziene dei nuevi serbatei nell‘ambiIo
del progetto “Tempa Ressa“ ossia pari a 10 tormellaie. .

(3) Il date e comprensivo del contribute derivante dalla realizzaziene dei nuevi serbatei nell’an1bito
del progetto “Tempa Rossa” ossia pari a 0,09 tonnellate

- (4) Le emissieni non convegliate della Fase 3 “Serbatei di steccaggiel’, sono quelle provenienti dalle
sergenti elencale nella sclieda B.l3.l “Parse serbatei di steccaggie idrecarburi liquidi e alu'e17
sostanze”. I

(5) Dari caloolati sulla base delle misure effeuuate durante le cainpagne di moniioraggio periodiehe
1 previste dal pregramrna LDAR (rif. metodo EPA-21) effettuate da societa specializzata nel seuore.

5.7 Scarichi idrici ed emissieni in acqua
In Raffineria sono presenti 3 scarichi finali: - 1 -
Scarico A: scarico principale con una portata alla massima capacita produttiva pari a 119281.680
m3r‘anne. E’ costituito da un canale che confluisoe nel corpo recettore Mar Grande e che conveglia i
seguenti scarichi parziali:

0 Scarice WR Impianto Water Reuse: Scarice di tipo continue derivante dal "Rjgetto"
dell’impiante. La pertata massima e di circa 1.927.200 m3fanno
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0 Scarice UB Linea di trattamente TAE A: Scarice di tipe discontinue derivante dall'uscita del
trattamento bielegice TAE. La portata massima e di circa 4.274.880 4.963.650 m31’anno. Alla
capacita preduttiva le scarico e state considerate come discontinue.

0 Scarice AR acque mare cli raffreddamente raffineria: Scarice di tipo continue derivante dal
circuito di raffreddamento acqua mare. La pertata annua alla capacita produttiva e di 96.496000
m31’anno. '

I Scarice acque di raffreddamente CTE (attraverso gli scarichi parziali SCI, SC2-1 e SC2-2 e
SC3-3): Scarice di tipo continue derivante dal circuito di raffreddamente acqua mare della CTE.
La portata annua complessiva degli scarichi parziali alla capacita produttiva c di 17.810000
m3fanno.

Scarice B: Scarice acque meteoriche. Scarice di tipo discontinue. L0 Scarice B e uno scarice di acque
meteoriche non di prima pioggia che puo attivarsi sole in condizieni di eventi meteerici particolarmente
intensi. Pertante, 10 stesso non pue essere in alcun mode correlabile alla capaeita di lavorazione della
Raffineria ma solo ed esclusivamente agli eventi meteerici; conseguentemente, il Gestore non ha fomito
il valore della portata alla Massima Capacita Preduttiva.

Scarice GPL: Scarice impianto trattamento acque unita GPL. Scarice di tipo discontinue. La portata
massima e di circa 15.000 m3r’anno.

Nella scheda B.9.l sono ripertate le caratteristiche sia degli scarichi finali che quelle degli scarichi
parziali. Ne11’aggiornamento della Scheda B.9.l, consegnato brevi manu dal Gestore nel corso della
riuniene di Gruppo Istruttore-Gestore del 02/ 12/‘2016, il Gestore ha ripertato le infermazioni relative alla
geereferenziazione degli scarichi idrici finali aggiernata a seguito della rilecazione degli Scarichi A e B
avvenuta nel mese di Luglie 2015 a seguito degli interventi di cui al progetto di pubblica utilita
denominate “Piastra pertuale di Taranto” dell’Autori’ta Portuale di Tarante.
Le caratteristiche quali quantitative degli scarichi sono ineltre riportate nelle seguenti tabelle, con
riferimente alla massima capacita produttiva. All’inteme della Scheda B.l0.1 il Gestore ha fomito i dati
riferiti all’anne 2015, specificande che lo scarico A e prevalentemente costituito da acqua mare del
circuito di raffreddamento.
In Allegate B.27 il Gestore ha riportato i dati relativi alla registrazione delle misure delle emissieni in
acqua effettuate nell’anno di riferimente.
Tutti gli scarichi, finali e parziali, sono attualmente seggetti al rispette dei valori limite fissati
specificatamente da11’AIA 2010 e dal D.L.gs. 15272006 e s.m.i., tab. 3, Allegate 5 alla parte terza e riferiti
a scarico in acque superficiali. 7A riguarde, si precisa che, in consideraziene del subentro di ENI S.p.A.
nella gestiene della centrale termeelettrica ad Enipower S.p.A., anche gli scarichi delle acque di
raffreddarnento della CTE devene essere censiderati come scarichi in acque superficiali..

5.8 Rifiuti
La fase di gestione rifiuti cornprende tutte le attivita di preduzione, raccelta, cemita e stoccaggio dei
rifiuti presso i relativi depositi temperanei presenti in Stabilimento, peril successive confeiimente, previa
fase di caratterizzaziene analitica, alle operazieni di smaltimentefrecupero presso impianti esterni
autorizzati in accordo a quanto previste dalla normativa di settere vigente.
La Raffineria dispene di n. 9 aree di depesite temperance rifiuti (cemprese anche il depesite temperance
a servizio dei rifiuti prodotti nell’area di pertinenza della Centrale Terrneelettrica). I suddetti depositi
temperanei sono di seguito elencati:

Q A1: Area di accumule per rettame di ferro, materiale elettrice, non contaminati (area in prossimita
dei serbatei T-3213 e T-3222);

0 A2: Area di accumule per lcgno e assimilabili agli urbani non contaminati (area in pressiinita dei
serbatei T-3222 e T-3213);

I A3: Area di accumule per fusti e bulk vuoti contaminati da sostanze pericelese (area adiacente ai
serbatei T-3149 e T-3150);
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I A4: Area di accumule cassoni scarrabili centenenti rifiuti spcciali pericelosi (es. fanghi palabili,
legno, plastica, fcrre contaminati), oli lubrificanti esausti ed altri rifiuti solidi spcciali pericolosi.

I A5: Area di accumule per catalizzatori esausti (area sita in prossimita del Varco cli Ingresso n. 3 di
stabilimento);

0 A6: area depesito temperance rifiuti prodotti all’intemo dell’area ex- Stabilimento GPL;
I A7: area depesito temperance per la raccelta dei rolttami fcrrosi non contaminati;
I A8: area depesito temperance per lo steccaggie delle acque di falda emunte dai relativi pezzi

trincea;
I A20: area depesito temperance per rifiuti spcciali pericelosi c non pericelosi prodotti nell’area della

centrale termoclettrica ex EniPower.
Le caratteristiche delle aree di depesito temperance rifiuti sono descrittc all’intemo della scheda B.l2.1.
Il Gestore segnala di volersi avvalcre del solo Depesite Temperance gestite seconde il criterio temporalc.
Il Gestore, all’intemo delle Schede B.11.l c B.l 1.2 ha fornito i dati riferiti all’anno 2015 e alla Massima
Capacita Produttiva.

5.9 Rumere
ll Gestore individua come Classe acustica identificativa della zona interessata dall’installaziene: la Classe
VI — aree esclusivamente industriali per la qualc fomisce i limiti di emissione stabiliti dalla
classificazione acustica: 70 dBA (giorno)r’70 dBA (nette).
In Allegate B.24 il Gestore ha presentato la relaziene “Documenrazione dz‘ impatro acustica” redatta nel
Dicembre 2014 e riportante i dati della campagna di misurazionc cffettuata nel Novembre 2014.
Il Gestore nel cenfrento con i dati misurati riticne che gli stessi non evidcnzino supcramenti indotti dalle
sorgenti specifichc della Raffineria, pertante non sono previsti dal Gestore interventi di mitigazione.

5.10 Emissieni edorigene
Per la tematica emissioni odorigene, la Raffineria di Taranto in ottempcranza a quanto prescritto nell’A1A
vigcntc (rif. DVA-DEC-2010-273 del 24705/2010) ha trasmesse agli Enti Competenti, nel GEN 2011, il
Piano di Monitoraggie delle Emissieni Odorigenc che prevedeva, cenformemente a quanto prescritto al
cap. 7 pag- 125 del PIC, Fattuazione di un programma di menitoraggio degli odori (comprcnsivo di
un’analisi degli impatti olfattivi delle stabilimento) con l’esecuziene, tra lc altre cose, di misure in
“almeno n. 6 punti rappresentativi da effettuarc in pressimita dei ricettori maggiormente esposti”.
Pcrtanto, mediante il citato piano sono stati individuati nel territorio della citta di Taranto n. 6 punti di
menitoraggio (csterni alla Raffineria) che sono stati periodicamente monitorati a cura di Laboratorio
Esterno Accreditato utilizzando il metedo UNI EN13725 prescritto dalla stessa AIA. Talc piano di
menitoraggio ha previste anche il menitoraggio in punti interni allo Stabilimento individuati in base alla
tipelogia di sostanze trattate ed in base alle eperazioni svelte c quindi riconducibili alle petcnziali sorgenti
odorigene identificatc come piu significative.
A seguito di successive richicste degli Enti di Controlle attinenti a tale tematica, il piano dimonitoraggio
e state oggetto di revisioni successive da parte del Gestore. Attualmcnte il piano di menitoraggio della
Rafiincria (REV. 02), trasmesse nel DIC 2015, prevcde il menitoraggio delle emissieni odorigene in n.
10 punti intcmi allo stabilimento c n. 10 punti rappresentativi esterni allo stabilimento, questi ultimi
ubicati in corrispondenza di ricettori potenzialmentc scnsibili. Tali menitoraggi vengono effettuati con
cadenza trimestralc e quindi in periodi stagionali differenti.
In particelare, Pimpostazione del piano di menitoraggio si' basa sul1’analisi e sulla cerrelazione dei
scguenti clcmcnti: " ' ' '

I Idcntificazione delle sostanze odorigcne;
I Individuaziene delle sorgenti odorigene all’intcmo della Raffineria;
I Analisi delle condizieni meteo-climatichc per la diffusione degli edori;
I Identificazionc dei recettori potenzialmente scnsibili.

La localizzazione dei punti di menitoraggio (compresi i recettori esterni potenzialmentc sensibili) e
l’idcntificazioncz’tipelegia delle classi di sostanze potenzialmente odorigcne prcsenti in Raffineria e
ampiamcntc descritta nel suddetto Piano di Monitoraggio delle emissioni odorigene REV. 02.
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Con riferimento allo schema a blocohi dell’Allegate A.2S, lc principali fasi dalle quali il Gestore ritiene
possano originarsi petcnziali emissioni odorigene sono le scguenti: Fase 1, Fase 3, Fase 4.
ll principale sistema di centcnimento delle emissieni odorigene implementato dalla Raffincria per la
minimizzazionc delle emissioni odorigene c rapprcsentato dall’intervente di copertura delle vasche TAE
ultimate nel mese di aprile 2014. Ineltrc, in specifichc aree di Raffineria sono presenti specifici impianti
finalizzati al recupero dei vapori provenienti dalle fasi di caricamente autebetti, dai serbatei (bitumi e olio
combustibile), dal caricamento delle navi cisteme presso il Terminale Marittime (Pontile) della
Rafiineria.

In Allegate E.10, il Gestore fornisce il “piano di menitoraggio delle emissioni odorigene — Rev 3” del
Luglio 2016. Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti del suddctto piano di menitoraggio.
L’impostazione metedologica del piano e analoga a quella del preccdente documente rev. n. 2; l’attuale
revisione n. 3 diffcrisce solamente per quanto attiene al menitoraggio dei recettori estemi alle
stabilimento. In particelare, nel documente i punti di campionamcnto delle emissioni ederigene sono tutti
ubicati all’inteme del perimetro delle stabilimento in quanto punti di menitoraggio estemi che preducono
infomiazioni sulla state dell’ambientc esterno al sito dell’installazione non sono ritcnuti di competenza
del Gestore in quanto non relative al funzienamento dell’impianto (DM-274 del 16.12.2015 allegato 2
punto 18).
Il Gestore dichiara che sono previste campagne di menitoraggio su base trimestrale; ogni campagna
prevcde il campionamento in 2 giornate diverse al fine di peter censiderare gli scenari differenti di
diffusienc degli odori anche in funzione dei divcrsi regimi di vcnto identificabili, c per quanto possibile,
come “worst-case” c “best-case”.
La scguentc tabella forniscc un quadro di sintesi relative alle classi di sostanze potenzialmcntc ederigene
individuate dal Gestore.

_ _ _ _ _ __ t_______

Scstanza I 7§Lass7idi§cn1posti 7*!
Grezzo eev-ms-ass I
GPUFuei Gas 7 cov - 1-as - RSH
Nana 7 77 QOV-HzS- as:-1

77S'OS'l€!1'lZG 7 7 77 77 77 7 *7 C|GS5i 011 CQ77fl'ip7O5¥l7__‘ I

._Ben=_m===_- . ____.--- . I-12$-RS0is
_'$¢"??@‘1E . T7 _ . . Q9‘5'I"*?$.r.RS"
,Hc_v;m7per7aga[e1qiIapqrai§i977_,_7777_7 00V-H25-RSH
7$oaeesauste7_7 77 '7 7 90V‘-'H§-RSH
Acqye reflue 7 I I oov - 1-1;s- P7.s§- was

Per ciascuna classc il Gestore ha preccduto a1l’individuaziene delle singole sostanze riconosciute in
letteratura come potenzialmcnte odorigene. In particelare, talc sclcziene e stata effettuata sulla base delle
informazieni contenute nelle Linee Guida APAT “Metodi di misura delle emissioni olfattivc” - 2003
(Appendicc “Limiti di Soglia”). _ _ _
Di seguito sono riportate 1c unita, individuate dal Gestore, che, durante le fasi di normale funzionamcnto
processano, mobilitano o stoccano lc sostanze identificate come edorigene in base al proprio odor index
(O.I.).
In considerazionc delle specifico ciclo produttivo della Rafiineria, le petcnziali sorgenti individuate sono
lc seguenti:

I impianti di processo;
I impianto di trattamcnto acque rcfluc;
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0 serbatei di stoccaggio;
0 aree di movimentazione prodotti.

La segucnte tabella presentata dal Gestore associa ad ogni categoria di sorgente identlficata 1] tlpo d1
preparato odoroso processato, mobilitatd 0 stoccato.

Potenziale sorgente 1 Preparato-

lmplanfi an processo (pempe e _ Peimfio grezlo.-. GPL. Fuel Gas. Mane 0 0
‘ PFESE Camplfififi, Sfiilfgm, VBIVOIQ G BBDZHTIE, Ke|'°SEflE,,, sUd€ 6530516 AQUE
1 flangiairj; refiua
‘ _;_~ ___ _______ _ ___ _ 1;——_

Impianto di trattamemo acque reflue (vasme di _ Petmfio-grezzn, Nafte, Benzfne, Kerosene,
* soiievamenio, vasche di coilefianaento. separaiori soda esausie-. Aoque refine-0
‘ API. separatori PPI, 1|-attarnentoiimo-cnimtc-0, I

1 tmttamemo blologim. lraltamentn Ianghi).

carton).

1 seruami érggwwggro (inte1'spaiI;}r§ re temne Peinzaiiio-guano, wane. Ber\;Ime..Ka"o;e1%1é.z 0
dew tefio gaueggianie, guide :11 supporter del ieiw.
was an campkznamento).

j Area di movlmemazlone prodom (brand m Petrolio-grezzofi GPL. Benzine, Kerusene

Infine nella seguente tabella sono presenti i punti cli menitoraggio individuati dal Gestore

COORDINATE WGSB4

Sorgente odorigena NORD EST

1 - Serbatoio T6003 4 434 720,197 685 735,680

2 - Serbatolo T3005 4 434 139,810 685 346,894

3- Serbatolo T9301 4 483 460.640 1
\

685 696.221

4 - Serbatoio T3104 4 484 3099370 635 866.308

5 - Serbatolo T3216 I A 483 443.23? 685 759,709

6 - Serbatoio T3116 4 483 647.886 606 125.722

7 - Penslline cli Carina
Autobotil Area Extrarate 4 484 610.734 636 311,022

6 - Varoo 7 presso
Area Rate 4 434 652,233 606 706,1 83

9 - Varoo Pontile di
Rafflneria 4 483 357,669 605 761,034

10 - ldranle n. 80
presso Area Reta 4 484 641,906 666 573.066

1 1 - Area presso Ex
Stabilimento GPL 4 485 553,590 605 019.740

12 - Area Sud - Ovest
Raffineria 4 483 546,220 685 341,330



E’ atrualmente in fase istruttoria, e ricompreso nel presente provvedimento di Riesame complessivo, il
Riesame relativo, fra 1e altre cose, al “Piano di menitoraggio delle emissioni odorigene” e all’ana1isi
tecnica dei possibili interventi cli mitigazione (procedimento istruttorie ID 42:’575 avviato con nota
prot.DVA-2013-0015310 del 28f06f2013) (cfr paragrafo 9-1.5 b) “Monitoraggio delle emissioni
odorigene e interventi di mitigazione”). ' '
ll Gestore, ne1l’integrazione al1’Allegato E10 consegnato brew‘ mam: nel corso della riunione di Gruppo
lstruttore-Gestore del 02.51 2112016, ha fomito una descrizione degli interventi cli mitigazione adoitati in
Raffineria per la prevenzione e il contenimento delle emissioni odorigene, evidenziando i benefici
ofienuti.
Relativamente alle emissioni odorigene fuggitive, l’azione cli contenimento e stata realizzata mediante
1’attuazi0ne del programma LDAR, mentre per le emissioni diffuse Pintervento ha riguardato la copertura
delle vasche dell’impianto TAE (traltamento acque di Stabilimento); tali interventi sono stati eseguiti
entrambi in ottemperanza a specifichc prescrizioni dell’AIA 2010.

Emissionifuggitive — Monitoraggio LDAR
Per quanto attiene al monitoraggio delle emissioni fuggitive di VOC, e stato avviato a partire dall’anno
2010, il protoeollo di monitoraggio LDAR (Leak Detection And Repair) metedo EPA 21, basato sulla
catalogazione e menitoraggio estensivo dei “leakers” (sorgenti di emissioni fuggitive), nonché sulla
successiva riparazione degli stessi a1 fine di minimizzare la presenza di tali emissioni. Le campagne di
menitoraggio vengono effettuate dalla Raffineria con frequenza semestrale su tutti i componenti degli
impianti di processo oggetto del eensimento estensivo.
La finalita di tale attivita e quella di rintraceiare le sorgenti in divergenza rispetto alla Leak Definition
(soglia pari a 10.000 ppmv), per conseguire una riduzione dei VOC a seguito della loro riparazione.
In particelare, la Raffineria e tenuta a monitorare ~ tra le altre cose — l’indice di performance del
programma LDAR (c.d. indiee di divergenza), definite come rapperto percentuale tra il numero cli
sorgenti fuori soglia ed il numero totale cli sorgenti monitorate. A tal proposito, si evidenzia che nel corso
degli ultimi anni l’incliee cli divergenza, a parita di sorgenti monitorate, si é notevolmente ridofio e eio a
confenna dell’efficaeia degli interventi di riparazione svolti presso i componenti divergenti ed in linea
eon i1 miglioramento continuo che la Raffineria sta altuando in tale ambito.
Di seguito si riportano i valori rnedi annuali degli indici di divergenza rilevati nel corso dell’ultimo
triennio 2013- 2015.

' Anruo 2013 1 Anna 2014 Anna 2015

0,57% l 0,43% I 0,31%

Copertura vasche impianto TAE
Il Gestore dichiara che Pintervento cli copertura delle vasche dell’impianto TAE era previste tra quelli di
mitigazione degli impatti olfattivi. Tale intervento, come gia comunicato dalla Raffineria di Taranto agli
Enti Competenti, si e concluso nel mese di APR 2014.
I 1Gestore precisa che la Raffineria, nelle more del completamento del suddctto intervento, ha installato
un sistema di coperture. “temperance” costituite da pannelli fotocatalitici in biossido cli titanio e carboni
attivi, in grado di minimizzare, per quanto possibile, le emissioni odorigene eventualmente rieonducibili
ai TAE.
La successione temporale degli interventi di eopertura delle vasche TAE, permette di individuare tre
periodi signifieativi ai fini della valutazione oggettiva dell’effieacia di tale intervento di mitigazione delle
emissioni odorigene:

1°. Periodo: vasche impianti TAE prive di coperture;
2°. Periodo: vasche impianti TAE dotate di coperlura “temporanee”;
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3°. Periode: cempletamento intervento definitive di copertura vasche impianti TAE avvenute nel
mese di APR 2014 .

Pertante, da un’ana1isi globale dei risultati dei monitoraggi elfaltometrici effettuati dal Gestore tramite
Laboratorio Esterne Accreditate, si riscentra che i valori medi delle coneentrazieni di odore in
corrispendenza dei punti di menitoraggio pressimi alle vasche TAE, riportate nei relativi report (espresse
in UOfm3), evidenzine in generale — e relativamente ai periodi temperali di esservazione “ante” e “post”
realizzaziene coperture — una tendenziale riduzione di quanto misurate, aspette che settende un
miglioramento a Valle del cornpletamento dell’intervente.
Di seguito si riporta una tabella cli sintesi dei valeri medi relativi al periede “ante eperam” (anne 2011) e
“pest eperam” (anne 2015).

" mmtmeq.-.105: |:_|_.l!§.tdi . "i Aqua 201} E5 An:;e?2015_.=__ = 1
I = monlrereggiizo " ‘=(0o..j-111.43" 'wo!m’3 i

-m.—'‘4;;
; __ _ _ B5 1 35-= {l’!e1:pI'éS$I detle vasche TAE A} I 5 awA
Sertmraio T3005 ": 10% I 32(nei. graessi finite Vase-I-me '1-‘AH Er] = ‘ ‘

§|1je.'i;pre55.i.da1te vasche-1:'AE.C} - j

‘M-1

5.11 Altre tipolegie di inquinamento
Dalla Scheda B. 16 “Altre tipologie di inquinamente” emerge quanto segue.

Elettremagnetisme: -
Il Gestore dichiara che in Raffineria non sono presenti rilevanti fenti di emissioni elettremagnetiche in
quanto:

0 non ci sono linee aeree di alta tensione;
~ Felettrodette (Pinsieme delle linee elettriche, dei collegamenti delle settestazieni e delle cabine di

trasfennazione) é quasi totalmente interrato; '- '
¢ le linee di trasmissione che risultano fueri terra solo per tratti minimali sono in corrispendenza delle

apparecchiature, delle sale macchine e delle sale centrello; in tali tratti esse sono schermate.
La valutaziene dei earnpi elettrornagnetici a bassa ed alta frequenza, eseguita nel mese di rnarze 2009
dal1’Unita ENI-RADI, presenta valeri inferiori ai limiti di legge (ex D.P.C.M. 23/04192, D.M. 331/98,
D.P.C.M. 08f07i’03, nerme CEI).

EB;
La Raffineria di Taranto provvede ad effettuare specifichc analisi di caratterizzazione degli oli presenti in
tutti i trasforrnatori di Raffineria.
Nelle speeifico, il Gestore dichiara che tali analisi hanne aecertate una cencentraziene di PCB
ampiamente al di sotto dei limiti previsti per legge e pari a 50 mg/kg.

Amiante: . . .
Il Gestore dichiara che nel mese cli maggie 2015 é stato verificato, da parte della ASL cli Viterbe, 1e stato
cli censervazione dei materiali centenenti amiante (MCA) di Raffineria. A1 3lf12."2015 risulta una
quantita stimata in Raffineria pari a circa 886,5 kg come da relaziene SPESAL riferita per i dati 2015. ll
Gestore precisa che presso l’area dell’ex Stabilimento GPL di Tarante tale materiale nen risulta piu essere
presente dal 2004. .
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Analegamente, per quanto attiene la centrale Terrneeletrica a maggie 2015 e stata effettuata una verifiea
da parte dell’ASL di Viterbe sulle stato di conservazione dei MCA. Il Gestore dichiara che, al
3111212015, la quantita stirnata di MCA risulta pari a 9,5 kg.

FCR:
Per quanto riguardale Fibre Ceramiche Refrattarie (FCR), presenti nelle apparecehiature di Raffineria e
GPL Taranto per un totale di 25.640 kg, il Gestore dichiara che l’ultimo censimente condetto ad agoste
200? da11’ASL di Viterbo ha evidenziato la presenza di materiale sostanzialmente in buene condizieni e
sotto contrello.

Vibrazieni:
Ne] Luglio 2011 e stata cendotta dall’Universita di Bari (Cattedra di Medicina del Lavore) un’indagine
igienico-ambientale a1 fine cli valutare i1 risehio da vibrazieni a cui potrebbere essere esposti i lavoratori
della Raffineria di Taranto. Sono stati valutati tre tipi di esposizione (Corpo intero, Mane-braccio e
increciate e il Gestore dichiara che i valori misurati sono risultati di molte inferiori ai valori di aziene
previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81108).
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6. MODIFICHE PROPOSTE DAL GESTORE RISPETTO ALL’ASSETTO
AUTORIZZATO

A11’inteme delle Schede C della domanda di AIA, ii Gestore ha presentato richiesta per alcune modifiche
rispetto all’assetto attualrnente auterizzate, da rieomprendere nel presente precedimente di Riesame
complessivo.
Nelle speeifico, l’intervento di medifica per i1 quale il Gestore intende richiedere Pautorizzazione
consiste ne1l’adeguan1ente alla BAT 49 dei serbatei a tette fisse centenenti idrecarburi per i quali
attualmente non e presente un sistema cli captaziene dei vapori. In particelare il nueve sistema di
captazione vapori sara realizzato relativamente ai serbatei a tette fisse T5241 e T5242 centenenti
idrocarburi eon conseguente realizzazione di nuevo punto di emissione S13.
Si riperta la descrizione cie1l’intervente fernita dal Gestore nella Scheda C.6 a1legata_ alla nota di
integrazieni RAFTAIDIR/’RP,='416 del 22112112016, acquisita al prot.DVA-003108412016 de123l12f2016.
I1 sistema di aspirazione e di abbattimento vapori, pregettato peri serbatei di Olio Cembustibile T-5241,
T-5242, ha lo scopo di convegliate i flussi di gas e vapori che si formane nel corso di attivita operative e
di trattarli eliminando sia i trascinamenti liquidi sotto forma di nebbie, sia i gas idrocarburici inquinanti,
cosi da searicare in atmosfera un flusso gassoso pulito (essenzialmente aria).
L’unita é progeltata per Peliminazione di nebbie, vapori e gas emessi da sistemi cli steccaggie.
L’unita e costituita dai seguenti cempenenti:

0 Pre-filtre (item S-52Xl)
0 Abbattitere cli nebbie (item S-SZX2)
0 Filtre a carbene attive (item S-521(3)
0 Soffiante (K-52XX)

Il cuere del sistema consiste in un abbattitore di nebbie, che e progettato per raccegliere particelle
dell‘ordine dei submicron 0 piii grandi, con alta efficienza. L’abbattitere rimueve essenzialmente i1 100%
delle particelle septa i 3 Micron ed il 99% delle particelle liquide al di sotto dei 3 Micron.
La perdita di carice nell‘abbattitore di nebbie e di 300 mm c.a.. a11’avviamente, cioé quando sui corpi
filtranti non sono ancera presenti particelle solide insolubili in idroearburi.
Le nebbie organiche (usualmente eli basso bollenti) saranno centinuamente drenati da11’abbattitore e
raccolti nella sezione di fonde del sistema.
L’abbattitere e seguito clall’asserbimente a Carbeni Attivi, per rimuovere con alta efficienza i Cempesti
Organici Volatili (COV) non condensati e rimessi dall’abbattitore. Nel case in cui i vapori eentengane oli
alto-bollenti ed asfalti, questi saranno raccolti nell’abbattitere ma non saranne drenati in continue dal
filtre eausande inoltre, un incremente della caduta di pressione. Queste sostanze possono essere rimosse
utilizzando un opportune solvente, che potrebbe essere del gaselio. Il solvente viene spruzzate nella
corrente gassosa dope il pre-filtro attraverso un orifizie. Le particelle di solvente nebulizzate dissolvono
a1l’interne dell’abbattitor'e i cempesti alto-bellenti. ll solvente con icomposti discielti viene facilmente
drenato dall’abbattitore. Il risultato é una diminuzione della caduta di pressione. In funziene
dell’ammentare dei materiali insolubili raccolti dal filtro, la caduta di pressione si riattesta piil o meno a1
livello originale. Dopo queste lavaggio “en situ” Ia perdita di carico deve ritemare al valore di progetto
(300 mm c.a.) e a1 valore iniziale prima del1’ineremento; se ii valore della perdita di carico rimane alto si
rende necessaria la rimozione dei cerpi filtranti ed il loro lavaggio all’estemo dell’unita per
1’eliminazione dalla superficie di quei solidi insolubili nel gaselio.
Altemativamente all’installazione del sistema di pulizia con spray del solvente, l’e1ernente pue essere
rimosse dal recipiente e lavate estemarnente con un solvente apposite. ll solvente dovrebbe essere drenate
cempletamente dall’e1emento prima della re-installazione nel recipiente.
Per i1 buon funzienamento della sezione di trattamento del flusso gassoso dai serbatei, l’unita e prevvista
anche di un sistema di pulizia del pre-filtre e dell’abbattitore di nebbie e di un sistema di drenaggio dei
liquidi accumulati sul fonde dell’:-lbbattitere.
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Il sistema P-52X] cli clrenaggie liquidi dal fonde dell’abbattit0re e costituito da una pompa con
funzienamento intermittente in quanto azionata da un interruttore di livello, che provvede a trasferire tutti
i liquidi nel recipiente di accumule V-52X1 .
L’abbattitore di nebbie provoca la eoalescenza delle particelle liquide che vengono cosi raccolte in flusso
liquide continue sul fonde dei corpi filtranti e di qui drenante sul fonde dell’abbattitore.
I corpi filtranti sono dei eilindri vertieali la cui superficie laterale fa da superficie filtrante, che consente
solo il passaggio di gas.

0 Il pre-filtro, installato a monte de1l’abbattitere di nebbie, ha la funzione di ridurre il carico di
particelle liquide e solide sulle stesso abbattitere. Pertanto il pre-filtro intercetta gecce e particelle
solide di dimensieni netevelmente superiori a quelle delle particelle eliminate dall’abbattitore; per
queste i suoi corpi filtranti sene facilrnente rieambiabili.

I Il filtro a carbone attivo invece, installate a valle del1’abbattitore di nebbie, ha la funzione di
separate dalla corrente gassosa i cempesti organici volatili (COV) non filtrati.

La soffiante ha la funziene di far circolare il flusso gassose proveniente dai serbatei attraverso i tre filtri
descritti e di searicarle pulito neII’atmosfera tramite una concletta- La pertata della soffiante e regolata da
una valvola a farfalla posta sulla sua aspiraziene.
Segue la descrizione delle varie sezioni d’impiante citate dal Gestore.

Sezione di pre-filtrazione neIl’alloggie
Il pre-filtre ha un’arrnatura faeilmente rimovibile che contiene degli elementi filtranti. Il pre-filtro,
richiede periodiche sostituzieni delle fibre di vetro.

Uabbattitere di nebbie e filtro a carbone attivo
Il cuere del sistema sono gli eliminatori di nebbia costituiti da letti di fibre filtranti altamente effieienti per
1’eliminaziene di aerosol. Gli eliminatori di nebbia sono imbullonati su una piastra tubiera. Gli organiei
raccolti sono drenati dentre la sezione di fonde dell’a11oggie. I1 recipiente che contiene gli elementi del
letto filtrante segue i1 modulo pre-filtro. L’elemento e montate su una piastra tubiera. L’elemento filtrante
consiste in un’unita cilindrica 1-iempita di fibre a11’interno, con una flangia di supporto al TOP ed un
sifone al BOTTOM.
Il carico di “nebbia d’e1io” entra nell’e1emento perifericamente ed il gas “pulito” viene searieato fueri dal
centre dell’elemento, attraverso i1 TOP del recipiente. Il liquide raceelto, fluisce nel letto di fibre verse il
fonde dell’elemento filtrante e attraverso il drenaggio, versi il fonde del recipiente. Queste liquide
raccolte nel fonde, viene poi drenato dal recipiente attraverso la garnba della tenuta esterna. L’uscita del
recipiente contenente Pabbattitore di nebbie e collegata all’unita a Carbeni attivi che, rimuove con alta
efiieienza i Compesti Organici Velatili (COV) che non sono stati condensati e rimossi dall’Abbattitore.
I1 gas passa attraverso la valvela di tiraggio della soffiante (un ventilatere a pressione) collegata
direttamente ad un metere. U11 silenziatere puo essere usato per ridurre la rumorosita. ,
I1 liquide raccolto drena dall’element0, grazie ad un sifene che, perrnette al liquide di drenare, vincendo il
vuoto prodotto dalla soffiante.

Ventilatore
Il ventilatore e relative motore sono progettati per eperare centinuamente e necessiteranne di un minime
di manutenzione. Il ventilatore e aceeppiate ad un controllore delle palette per aggiustare il flusso di gas
ed adattarlo alle richieste. Se il rumore e un problema particelare, puo essere installato un silenziatore.

Sisterna Spray
Durante il tempo, sostanze solide solubili o semi-solubili possono accumularsi sulla superfieie degli
eliminatori di nebbie eausando un incremento nella caduta di pressione ed eventualmente riducendo il
flusso di gas. Un sistema di orifizi e realizzate al1’inteme dell’alloggiamente per censentire la pulizia
degli elementi filtranti in situ. I solidi insolubili non possono essere rimossi e si accumuleranno nel letto
filtrante, causande un graduale incremento della eaduta di pressione negli elementi filtranti.
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Strumentazione
Indicateri di temperatura e rnisuratori di pressione differenziale sono realizzati per censentire 11
menitoraggio del sistema durante Poperativita.

Collettere di aspirazione, diluizione e scarico
Il sistema e costituito da: ‘ ‘

0 Un celleltore principale di diametre eppertunamente dimensionato che cestituisce l’ali1nentaziene
dell’unita di trattamento; su (letto cellettore sono convogliati i vapori provenienti dai serbatei T-
5241, T-5242; nella parte terminale sul collettore e realizzato un bocchello 0 2” per l’eventuale
installazione cli un misuratore della velocita del gas necessario per la misura della peitata di gas
nel colleltore;

0 Una conclotta di immissione aria di diluizione; _ g
Q Un dreno di raccelta delle condense formatesi nel collettore principale che drenano nel recipiente

di accumule condense V-52X} realizzato immediatamente prima de1l’ingress0 all’unita;
0 Una condotta di scarico flusso gassose in atmosfera.

Sistema di smaltimento drenaggi
Le condense che si accumulane nel recipiente V-52X1 vengono trasferite a mezzo della pompa P-52X2
nel serbateie piu vicine. Il funzienamente della pompa e affidato ad un interruttore cli alte e basso livello.

Basi di progetto _
Gas esauste proveniente da: serbatei di stoccaggio T-524I!T-5242
Tipe Nebbie: Nebbie d’elio +vapori
Carico Nebbie: I000_ mg/Nm3 (dato da cenfermare. in fase di Basic Design)
Flusse cli gas totale (cliluite): 7500 Nm3i'h (da da eenfermare. in fase cli Basic Design)
Temperatura gas (dope diluzione): 45°C
Pressiene Gas: atmosferica

Unita a carboni attivi
L’unita consiste in un recipiente in aeeiaie al carbonic.

‘ CAPACI-TA’ DI ZiLUS5O mc,1It 7500 (da ceztf. in fase di Basic
Design)

1 VOLUME" CARBONE me
1 ATTIVO i

1 _____ .. .___. __ .

22 (cla cent. in fase di Basic
Design}

TENIPERATURA . “C
OPERATIVA 1

50 W1

j camera or g Mm
1 PRESSIONE H20

2100-300

Il Gestore dichiara che l’impiante di aspirazione ed abbattimento vapori di Olio Combustibile sara
realizzato in conformita allo schema di flusso (Allegate 1 alla scheda C.6) che sara da confermare in fase
di Basie Design.
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Lo skid sara posizionate come indicate nel lay-out (Allegate 2 alla scheda C.6) da confermare in fase _cli
Basie Design.

Di seguito si ripertane le caratteristiche del nueve punto di emissione S13 fernite dal Gestore nella
Scheda C.7.2.

C 7.2 El'\‘li$$iOn1 in atmosfera dl tipo convegliate (alla eapaeila precluttiva}
Sliali in atrnoslera

813

I W P ' " " ' Limlte at emissione In eoncenmW hoe cu " I umne n1ernTss|a|¥ein I rlusso'i|’fiTs"s?
Modatiri _mL , , , figuma flusso db mass: per mlsuratolcalcolate

camh-to Unlté di mm“ dl Iilisurain mama 5°, mppmsemama, Inqulr|:|nte{es.tI':, rappreserrt:|tl\ml!s.t!:|.
0 ;(:'o\ren1 ‘:\.m,m) dam-min lnquinanre ____ rieintlfine discar|tlr|u:i_,_ _ _, , _, It l':11ese,lcg%7W_N llglrnue It Ih

conitotla enza - rmmo dato base 0:” Freq" 3| 91 1:10 1
(MICJS) lulsurat tempera mlsumo ‘nu, (rngINm’] $00: gamma camlntflntela aleamtno tallliflifihtlffi‘

_ ______ __ _ ____ ____ 0 _ 1! ml _ _lnst::llaxIc|ne irrstallazimme i, , , , _ W
[I010 ' - - 5 ' - .5 - ' _ - .ammo I-I28 (s-rn) n.a V
y% |1_g_l M, je "W *"—*' 1' P __ _ : __ 7 _ ——— —————— —— :, .

“$3” '°"$§,'_a"1§"“ - - mom is-tn) ~ 10.000 - - - ma -
NOTE

' Le eomflinat: e ia perm: 11:1 nuovo punto -di eminiene sannmdxfmite in fase prugeltusie e cmfeinntein fase. ii mlizzazicm:

ll Gestore dichiara che la nuova installazione determinera una minima preduzione di rifiuti derivanti dalla
sostituzione periodica dei carbeni attivi granulari della sezione di filtrazione, che verranne pertanto gestiti
come rifiuto (CER 061302*) e smaltiti presso impianti estemi auterizzati.
ll Gestore prevede una preduzione di I0 tfanno del rifiuto individuate che saranno conferite all’interno
dell’area A4 in regime di depesito temporaneo.

Il Gestore prevede la conclusione del1’intervente entro 24 mesi dal rilascio del decreto autorizzativo di cui
al presente Riesame.
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7. ASSENZA DI FENOMENI DI INQUINAMENTO SIGNIFICATIVI

7.1 Aria
Il Allegate D.6 il Gestore ha presentate una relaziene relativa all’identificazione e quantificaziene degli
effetti delle emissieni in aria e cenfronte con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede
Pautorizzaziene. ' ' ' '
Sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate nel suddctto studio, nelle condizieni conservative in cui
sono state eseguite, ovvero considerando tutti i camini della Raffineria alla massima capacita produttiva e
funzienanti cestantemente 'a pieno carico per tutte, il Gestore dichiara che non si verifica alcun
superamento dei limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 15512010 per tutti gli inquinanti censiderati (S02,
N02, polveri e CO) e sull’intere dorninio di calcole.
Il Gestore ritiene che il contribute aggiuntivo che la Raffineria determine a1 livello di inquinamento
nell’area geegrafica interessata (CA) risulti minore del corrispondente requisite di qualita ambientale
(SQA) per tutti gli inquinanti.

7.2 Acqua
In allegato D.'? alla nota di integrazioni trasrnessa dal Gestore con nota RAFTAIDIRIRPMI6 del
22111212016 e acquisita al pret.DVA-003108412016 del 2311212016, i1 Gestore ha ripertato i risultati delle
simulazioni effettuate per la detenninazione degli effetti delle emissioni in acqua degli scarichi idrici
della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto e il cenfronto con gli Standard di Qualita ambientale (SQA).
In particelare prendendo in consideraziene la caratterizzazione chimica delle emissieni in acqua della
Raffineria e confrentandoli con gli SQA espressi dalla normativa, sono stati selezionati dal Gestore gli
inquinanti di interesse per i quali e definite un Standard di Qualita ambientale (SQA), riportati nella
seguente tabella.

i I Sostanza peril:-nlosa
at sensi del o. 1.35. 1 .

h“'“i‘“"fi ii””;"i7?£@s * ” SQA.-MA sea-cam
1 Tab 1;A - 1 (elite acque di super-fide} (aim arqae di superfieie) 1

. . L ii-aim . L , . _- . ms,/_IJ_ 1
1t:.1aq3'a__1 ”i¥1{”” " D D” ” 0,2 0.115(1)
ivlei-iuriee _ D-W W W if V 010* V
suoi 1 PP

lcompoeli V1 V 1
aiiaiaie D D ” “D” " ” ” ‘
1 -cempesti 1 W if T; __ W _ _ _ *7 i _i _ _
Piemboe 1 1, 1 1.3 1 14

1 . 1cempesti _ _ _ __ _____ __7 i _ 1 1

. .*, L _

~He
9°O\ D} ab

1 " SQA-MA 1 SQA-MA
Inqqginanri Tau 113 1 {allure acque di superficie) 1 {ante acque cli snperficie}

W In ;_. we/11 %__ li*a{1_1_ ,____ .
31:52-nice - 1 1 5 i 1 i J -
C1-.Teta1e 1 Z T 5* 1‘ ” 4 1 - 1

*r..1...-;»;;iiii iiiiii _, 1 - *
SQA- MA: standard cli qunlihfi ambientale espresso come concentrazioate meclia anmua 1
SQA — CMA: stanclar-cl di qimliié ambimtale espresso come cencenfrazimue massima
-ill-‘flI1\is5i|.'>i_lE

, , _ , ._ 11
. Nola 1
(1) Per ii cadmio e composli ivalori degli SQA vaxinno in funziene della dare-zza <iell'acqua

1 classifi cata seconde le seguenti cinque categevrie: classe 1: < 40 mg CJCC} 3 /I, ciasae 2: 1
1 da-10a<15:0mgCaCO;;/I,rl;|$se3:-da5'0a<100n1gCaCO3/I,cIasse§:cla100a<200 1

1 mg CaCO 3 fl e classe 5: 2 200 mg CACO 3 1'l. Non essende note Ie |:'o:'u_'€'11h'azion1' di 1
‘ CACO3 del corpo idrico recettom {Mar graude) si é CO'l'l51E'l.‘\-'2.li\MJ.11E1.1|I~9 consideraln la 1
1 eencertnziene Iimite pie bassa. - ' 1
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L’analisi della dispersione degli inquinanti nell’ambiente marine e stata condofia dal Gestore per le
emissioni delle searico A di Raffineria, in quanto unico collettore degli scarichi di processo della
Raffineria, signiflcativi in termini cli portata e divcarico inquinante. Tale scarico si immette nel Mar
Grande all’intemo del Golfo di Taranto.
L0 searico 1 relative allo stabilimento GPL non é stato oggetto di simulazione in quanto il Gestore ritiene
che 1’entitz‘1 delle portate e delle concentrazione allo scarico sono da considerarsi trascurabili rispetto a
quelle esistenti nello Scarice A e soprattuflo tali emissioni eonfluiscono nel canale di collettamento del
Consorzio Industriale locale nel quale confluiscono anche altri scarichi industriali.
Nella successiva Tabella sono riassunti i patametri pit: significativi utilizzati dal Gestore per la
simulazione considerando le condizieni alla massima capacité produttiva.

ScariceA ' i j j j ' ' _
Pqxantetrqi WW i} W ii} fvalm. Iii i Unififi di1\1ii§m'gi W i A

. he 1361'??? _ _ L1‘?/5?7\ P°““‘“ M e we  .m5‘;'s
}:1'en1pea'ama* i 27,2. W ' H “C ;\
fiomm F "1:jz2,s 7 j K511 ;_
§‘Larg11ezz.a¢ie1_la-.sezione deflo 2ScariceA Y 14,8 z m

ii Nata: -
‘I * Ls tcjlrpmriwc 'acq1m1:110 »,s¢'a‘rico A sono 51MfB‘IfIiSllf'flf|.? rkzfht Ra,ij‘?:1;:1iaim?i"n:::£1ffa dei cormvoifii
Usraiedici; :1 miarequi eipoma to é rm in icwxdmi come awreloxc n;redia= ,f
La successiva tabella fornita dal Gestore riporta le concentrazioni degli inquinanti allo Scarico A per i
pararnetri considerati. Tali valori rappresentano le conoentrazioni corrispondenti delle emissioni rilasciate
dal suddctto soarico alla Massima Capaeitfi Procluttiva e sono state ealcolate sulla base delle seguenti
valutazioni effefiuate sui diversi contributi e sulle diverse caratteristiche degli scarichi parziali che
convogliano allo Scarice A. » -
In sintesi:

~ per gli scarichi parziali UB e WR sono state assunte le concentrazioni massime allo scarico
previste dal decreto D. Lgs 152f2006 e dalle BAT;

0 per scarichi parziali SC], SC2-1, SC2-2, SC3-1, SC3-2, SC3-3, AR, sono state effettuate alcune
valutazioni sia in merito alle caratteristiche de11’acqAua in entrata allo stabilimento sia alle
concentrazioni monitorate agli scarichi parziali (SCI, SC2-1, SC2-2,_SC3-1, SC3-2, SC3-3, AR).

I1 Gestore precisa che le simulazioni sono state condone per gli inquinanti, riportati nella tabella, per i
quali e definite un Standard cli Qualité ambientale (SQA) e che non sono stati eonsiderati altri analiti
monitorati in quanto non pertinenti (assenza di SQA). '

Inqmnanfi l% Hflfllflglfl
Cadjmio M 0,7
Mercurio e suoi composti \ 0,2

jfqiehel e corgposti 777% A 77 éitii u if
"t#i5mb@ e"¢3;npS§&{ " 3
Benzene ; '10

Arsenico 10
Cr Totale 8

§T0luene (((((((((((((( W \ 7 3 '\
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La successiva tabella fomita dal Gestore riporta i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate per lo
scarico A per i quali si é valutata la dispersione degli inquinanti emessi dalla raffineria alla massima
capacita produttiva.

‘ ' ‘ ' * 0' t t ‘I I
In uinanti ‘concemraziom SQA l SQA l ‘Z :I:z2tet:t:,iF$€g: Eq alflemissione l MA ‘ CMA P

\ "mW’"’{l1'|]**
l i ""’ "W ” ’l“ 7 j A tuafll ililslllilueill i MA CMA

0,2 0 312 ‘ 40iCadmi0 0;-2" - ‘ /15 i
l

l Me1\cm'iae suoi ‘L2 I _ ll 0'0? _ 191
lf?ff}1JQ§§‘" _c__ K
Niclieletontpoati Aifiiwib A 3,6 i 34 zoo 11* 1

J=;<.-.a.1,¢ eiconipostzi l W 3 fj f 1,3 A 14 100 11*
til?!-ettzetteWiiwfiiwifiiii fifiiilfl I Em jl775O if 40 11"‘

.—aa4¢~a4—
ltzkrsvenico 10 5 - 70? *?- i
\CrTota1e l 3* WM4 l - 70
‘Toluene i 3 1 \ - V iiliml i -if

~ Note.
P) SQA rispettato gié pochi metri dalfemissione. ilmetri cli distanza dal punto di
emissione rappresenta Ia distanza minima valutata dalio studio modeilistico a valie

‘ detla prima diluizione.
(‘*1 nelle irnpastazione della sirnulazione effettuata Ia distanza dal punto cli scarico é 5
stata discretizzata intervalii definiti.

Sulla base dei risultati ottenuti il Gestore dichiara che, per tutti gli inquinanti simulati che prevedono uno
standard di qualita CMA (concentrazione massima ammissibile), la concentrazione limite nel corpo idrico
é raggiunta entro i primi 100 m dal punto di Scarice ad esclusione del mercurio per il quale é raggiunta
entro i primi 200 m.
In merito a1 confronto -con gli standard di qualita (MA) il Gestore rileva che per tutti gli inquinanti
analizzati, entro i primi 300 m circa dallo scarico é rispettato lo standard di qualita.
In ultima analisi il Gestore dichiara che la diluizione delle scarico A, simulate alla massima capacita
produttiva, é tale da ottenere un rispetto dei limiti SQA-MA entro le prime centinaia di metri (entro circa
300 m) mentre gli SQA-CMA sono rispettati nelle immediate vicinanze dello scarico e al piit entro prirni
200 m.

7.3 Rumore
In allegato D.8 alle integrazioni consegnate brevi mam: dal Gestore, nel corso della riunione di Gruppo
Istruttore-Gestore del 021' l21'20l6, il Gestore ha riportato la valutazione di_ irnpatto acustica redatta a
ottobre 2016.
A valle delle analisi e dei rilievi fonometrici svolti, il Gestore dichiara che (in corsivo le dichiarazioni del
Gestore):
0 Valori limite di accertabilitd ai sensi del D.P. CM. 01/O3/I99]: le risultanze del moniroraggio svolto,

sulla base delle premesse che le fonti sonore della raflineria siano stazionarie, evidenziano livelli
sonori (rilevati in prossfmitd del confine delia raffineria) inferiorf ai valori limite di accettabilitd
previsti dal! ‘arr. 6 del D.P.C.M. 0]/03/1991." I ’area in cui é ubicata la rqflineria ricade nella zona
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definite "Zona esclusivamente industriale” [70 dB(A) diurno e 70 dB(A) notturno]. A scopo
cautelativo, per 1' punti di misura dove sono stati eseguiti piir rilievifonometrici in periodo diurno, é
stato utilizzato fl livello sonoro pit} alto.
Dal momenta che non sono stati evidenziati superamenti indotli dalle sorgenti spectfiche della raffineria, non
sono do prevedere interventi di m1't:'gazione,' le altivitd di monitoraggio del rumore procederanno con Ia
fiaequenza indicata nel PAM Rev. 3 del 21/I O/201-3 e nel PMC-AIA vigente della Raflineria.

0 I/alori limite del rumore stradale oi sensi del D.P.R. 30/03/2004 n° I42: la simazione atmafe evidenzia
am superamento dei valori limite del rumore straddle presso if Ricettore 2 e fl Ricettore 3 sia in periodo
diurno sia in per-iodo nottumo. Tale superamento deriva esclusivamente dal trafiico esistente sulla S.S. Jonica
n° 106per if Ricetrore 2 e sulla S..S'. Appia n° 7 per fl Ricettore 3. In Ogni caso, sf evidenzia che i livelli sonori
misurati sono in linea con quell? dei precedent? monftoraggi eseguiti. Inoltre, nel periodo oggetro dei
monitoraggi non sf sono regfstrati aumenti di lraflico dei mezzi pesami sia in uscita da:‘ Varco 3 della
Rajffineria (dedicato specificalamente al progetto ‘Tempa Roma‘) sia in corrispondenza della viabilitd
estema, in quanto durante le attivird di moniloraggio acustica non erano in corso rrasporri di lerreno verso
I ’eslerno della Rajfineria nel! ’ambit0 delprogetto "Tempa Rossa“.

7.4 Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilita
In allegato D.9 alle integrazioni consegnate brew‘ mam: dal Gestore, nel corso della riunione di Gruppo
Istruttorc-Gestore del 02;’ 1212016, il Gestore ha riportato Ie proprie valutazioni in merito alla riduzionc,
recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilita.
Cosi come gia descritto, la Raffineria non possiede aree di stoccaggio preliminare dei rifiuti di cui agli
allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152106 e s.m.i., ma dispene di aree di depesito temporaneo rifiuti la
cui gestione viene effettuata, tra le altre cose, con le modalita previste dall’art. 190, comma 1 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. ed art. 183, comma m, punto 2 del D. Lgs. 412008.
Il Gestore dichiara che l’obiettivo della Raffineria, nell’ambito della propria gestione operativa, e quelle
di valutare, per quanto possibile, tutte le potenziali altemative atte a determinare la minimizzazione della
preduzione di rifiuti con eonseguente recupero delle materie nel ciclo produttivo di Stabilimento.
Pertanto, tutti i repartifunita che prevedono cicli operativi con preduzione di rifiuti spcciali, devono
massimizzare Pefficienza dei cicli produttivi al fine di minimizzare le quantita di rifiuti prodotti.
In ogni case, per quanto attiene l’elimz'nazi0ne dei rifiuti e verzfica di accettabilitd, il Gestore dichiara che
tutti i rifiuti spcciali prodotti in Raffineria vengono clestinati ad operazioni di recuperolsmaltimento presso
impianti estemi autorizzati, previa earatterizzazione analitiea effettuata a cura di Laboratorio Esterno
Accreditato conformemente alle norme di settore vigenti. Nessun rifiuto viene pertanto smaltito
internamente allo Stabilimento in quanto non sono presenti aree di deposito preliminare autorizzate ai
sensi della normativa vigente.

7.5 Utilizzo efficiente dell’e|1ergia
In allegato D.10 consegnato brevi manu dal Gestore nel corso della riunione di Gruppo Istruttore-Gestore
del 02;’l2f2016, il Gestore ha riportato I’analisi energetica effettuata per la Raffineria;
La Raffineria di Taranto nel corso del 2011 ha avviato Pimplementazione del Sistema di Gestione
dell’Energia (SGE) in accordo con lo standard UNI EN ISO 500012011, ed essa ha ottenuto la
certificazione nel 2012. Il Sistema di Gestione del1’E11ergia si applica alle attivita delle aree impianti, aree
stoccaggio, aree caricamento rete, pontile e campo boe oltre che allo stabilimento GPL di Taranto. Sono
attualmente esclusi dal campo cli applicazione del SGE Ia gestione operativa dell’OIeod0tt0 Viggiano
(PZ) Taranto.
Tale sistema, analogamente agli altri sistemi di gestione gia implementati in Raffineria, ha come scopo
principale quello di migliorare le prestazioni de1l’organizzazione attraverso Fottimizzazione e la
definizione di processi standardizzati. Esso sovrintende a tutte le attivita ed operazioni svolte nell’ambit0
del sito che hanno 0 possono avere effetto sulle prestazioni energetiche della Raffineiia.
I1 Gestore dichiara che il SGE, in accordo con quanto previste dalle BAT, consente all’organizzazi0ne:

0 di avere un approccio sistemico nella definizione di obiettivi energetici e nell’individua2:i0ne degli
strumenti adatti al loro raggiungimento;

0 di identificare le opportunita di miglioramcnto;
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0 di assieurare il rispetto di tutti i requisiti eogenti;
0 di ridurre i costi legati ai consumi energetici.

Ed infatti e stata redatta una Diagnosi Energetica iniziale seconde una pinch analisi che tiene conto delle
attuali e future integrazioni termiche e dei potenziali recuperi energetici. Il Gestore dichiara che l’esito
dell’implemer1tazione di tale sistema é la riduzione dei consumi energetici attraverso le tecniche di
manutenzione e di controllo del processo previste dalle BAT (combustione, gestione vapore,
individuazione Key Performance Indicator (KPI)).
L’implementazione del Sistema e periodicamente controllata e sottoposta ad audit e verifiche, al fine di
assieurare Ia conformita del Sistema ai principi del miglioramento continue ed alla riduzione dei consumi.
Nell’Al1egato D.l 0, i1 Gestore ha fomito la Diagnosi Energetica, effettuata nel novembre 2015 sulI’intero
complesso di Raffineria,_ ai sensi del D.Lgs. 10212014 e delle nonne tecniche UNI EN 16247 e UNI
CEUTR 11428. Ad esito di tale analisi il Gestore ha individuate due possibili intewenti, di seguito
riportati, finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica che, data la rilevanza energetica delle
utenze coinvolte, riguardano il processo di raffinazionez

l. Installazione analizzatori di CO sui fomi di raffineria
Attualmente per misurare Ia coneentrazione di CO nei fumi di combustione si utilizzano
analizzatori portatili, non consentendo un monitoraggio continuativo. Inoltre, secondo quanto
riportato dal Gestore, in molti fomi effettuare tali rilievi é difficoltoso per problemi di aeeesso ai
punti dicampionamento. Lo scopo del progetto e Pimplementazione di sistemi di menitoraggio in
continue della concentrazione di monossido di carbonio sui forni di Raffineria. Il monitoraggio
on-line permetterebbe il miglioramento della gestione della combustione e quindi dei rendimenti
della stessa, riuscendo a garantire il minimo eccesso di ossigeno nel rispetto dei limiti della
concentrazione di monossido di earbonio.

2. Insta1lazioI_1e_puleg_ge motrici. trascinate e cinghie dentate
Scopo del progetto e di installare pulegge e einghie dentate al posto delle pulegge e cinghie a
profilo trapezoiclale, in quanto, le prime necessitano di minori interventi di manutenzione,
garantiscono un maggior rendimento, maggiore affidabilita e minor rurnorosita. L’intervento di
sostituzione consentira un eonseguente ritorno in termini di rispannio economico ed energetico e
di conseguenza riduzioni delle emissioni di CO; in atmosfera.

7.6 Analisi di rischio
In allegato D.l1 alla nota di integrazioni trasmessa dal Gestore eon nota RAFTA/DIR/RP/416 del
22;'l2r'20l6 e acquisita al prot.DVA-0031084r’2016 del 23i’l2i’20l6, il Gestore ha riportato l’Analisi di
Rischio (riferita a1I’intera installazione IPPC).
II Gestore premette che la Raffineria di Taranto ha adottate una Politiea cli Sieurezza, Salute, Ambiente e
Security che, in linea con Ia Politica Eni S.p.A., esprime Fintendimento di perseguire Ia prevenzione degli
infortuni e degli incidenti rileuanti, Pintegrita degli impianti la prevenzione de1l’inquinan1ent0 e Ia
salvaguardia del1’ambiente. La Raffineria di Taranto intende pcrseguire i propri obiettivi di prevenzione
attuando quanto previsto dal proprio Sistema di Gestione Integrate di salute, sicurezza, ambiente e
security adottate in conformita ai requisiti della normativa in materia di incidenti rilevanti e delle norme
internazionali ISO 18001, ISO 14001 e EMAS.
Il Gestore dichiara che in tale contesto vengono adottate procedure e istruzioni operative finalizzate alla
individuazione degli aspetti ambientali significativi e dei rischi di incidenti rilevanti connessi eon la
gestione degli impianti di Raffineria ed alla corrctta attuazione dei processi di controllo operativo.
Il Gestore dichiara che il sistema di controllo operativo adottato ed attuato permette Pindividuazione dei
criteri e definisce Ie modalita per Faffidamento dei eompiti ai Iavoratori in materia di salute e sicurezza
efo ambiente, definisee le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte e prevede la
tracciabilita delle attivita di sorveglianza, controllo e valutazione delle performance HSE.
Nelle procedure operative vengono definite le modalita di esecuzione delle operazioni e delle attivita, sia
da parte di addetti dell’Organiz2.azione, sia da terze persone che agiscono nell’aree di pertinenza
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deIl’Organizzazione che incidono o possono incidere suII’ambiente e che sene significativi per Ia pelitica
e gli obiettivi dell’Organizzaziene.
I1 Gestore femisce alcuni documenti nei quali sene ripertati gli scenari inciclentali presi in censiderazione
nel processo di identificaziene dei rischi di incidenti rilevanti e il riepilege degli aspetti ambientali
signifieativi eonnessi in particelare con le condizieni di ernergenza ipotizzabili per Pinstallaziene.
Il Gestore allega ineltre la procedura di identifieazione degli aspetti‘ ambientali significativi utilizzata.
In Allegate 1 al documente il Gestore riporta lo stralcio (rif. Volume I — “Relazione Generale”)
delI’ultimo aggiernamento del Rapporto di Sicurezza della Rafiineria di Taranto (GIU 2015) nel quale si
deserivono i criterifmetedi utilizzati per Findividuazione delle ipotesi incidentali delle Stabilimento,
nenché la relativa valutaziene della frequenza di accadimente degli eventi incidentali mediante alberi di
guasto. Inoltre, sempre nella Relaziene Generale (rif. Vol. I) sono elencate le tabelle riepilegative delle
ipetesi incidentali con le relative frequenze di aceadimente (tra le quali sono ricomprese anche quelle
richieste dalla Commissiene Istruttoria IPPC-AIA). '
In Allegate 2 al documente il Gestore riporta Ie procedura del Sistema di Gestione Ambientale di Site
denominata “pro sg hse 001 — Valurazione Aspetti ed Efii-em‘ Ambfentali”. I1 Gestore dichiara che Ia
Raffineria di Taranto nell’ambite del proprio Sistema di Gestione Ambientale eenferme allo standard ISO
14001 ed EMAS, ha elaborate il Registre degli Aspetti Ambientali (ed. REGASP) nel quale — in relaziene
alla valutaziene di eiascun Aspette Ambientale - viene definita Ia relativa signifieativita in termini di
petcnziali effetti sull’ambiente circestante. =
In Allegate 3 al documente il Gestore riporta une stralcio del REGASP nel quale sono riepilegati gli
Aspetti Ambientali in condizieni di emergenza (condizione ripertata cen la sigla “E”), ovvero nelle
condizieni di petenziali scenari incidentali delle Stabilimento. In particelare iI Gestore evidenzia eeme
all’intemo di tale documente, tra 1e altre cose, siano specificatamente richiamati anche gli scenari
incidentali definiti nel Rapporto di Sicurezza della Raffineria.
In Allegate 4 al documente il Gestore riporta, ineltre, le stralcio della Dichiaraziene Ambientale EMAS
di Sito (Ed. 2016), nel quale vengono descritti i criteri utilizzati — nell’ambito del SGA - per la
valutaziene degli Aspetti Ambientali, dei relativi Effetti Ambientali, nenché per la definizione della
significativita cerrelata ad egni singole Aspette Ambientale di Raffineria. II Gestore riporta, altresi, le
medalita di ealcole utilizzate per la definiziene del Livello di Significativita delI’effetto ambientale
mediante metedo matriciale.
I1 Gestore dichiara che dalle stralcio del Registre Aspetti Ambientali si possono trevare i riferimenti degli
effetti ambientali censeguenti ad aspetti ambientali quali:

0 Movimentaziene stoccaggie e trasperte di sostanze pericelese all’inteme del site
0 Operazieni ed emissioni di processo
0 Aspetti di sieurezza in generale. _

In Allegate 5 al documente il Gestore riporta le stralcio del Manuale del SGI con I’eIenco di procedure
gestionali e operative adottate per lacorretta gestiene degli aspetti ambientali significativi. .
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8. APPLICAZIONE DELLE BAT

Nelle schede D e relativi allegati della documentaziene fernita per il presente riesame dell’AIA ai fini
dell’adeguamento alle Cenclusieni sulle migliori tecniche disponibili concernenti la raffinazione di
petrelie e gas emanate eon la Decisione di Esecuziene della Commissiene del 9 ottobre 2014
(2014f7381'UE) (di seguito “anche BATC-refining‘), il Gestore ha riportato i dettagli delle migliori tecniche
disponibili (BAT) che applica o intende applicare aI1’intemo dei processi e attivita presenti nella
Raffineria, facendo riferimento esclusivamente al documente di BATC- refining.

Si ripertane di seguito le informazioni fornite dal Gestore nella schede D e relativi allegati sopra citati.

8.1 BAT Generali
Nella scheda D.1.1 il Gestore ha riportato le tecniche generali applieate in raffineria in considerazione
delle conclusioni generali sulle BAT descritte nella sezione 1.1 delle BATC-rifining.
Inoltre dalla scheda D.2.l risulta che l’unica BAT generale non applicata e Ia BAT 13 che consiste nel
ricerse ad una fase supplementare di trattamento degli scarichi idrici al fine di rimuovere ulteriori
sostanze organiche e azote. Secende il Gestore i livelli di abbattimente garantiti dalI’impiante di
trattamento esistente e dall’applieazione della BAT 12. (che definisce le tecniche, e relativi livelli di
emissione associati (BAT-AEL), neeessarie al fine di ridurre il carico inquinante negli scarichi delle
acque reflue) sono tali da non rendere necessaria la BAT 13.
Dalle schede D. 1 . 1. e D.2.l emerge quanto riportato nella seguente tabella:

BAT GENERAL].
Scheda D.].l

BAT m atrice Tecnica
ambien ta Ic

I Comparto! ll ‘
Applicazione

Osservazioni ]

I

Sistemi cli
1 gestiene

ambientale
Tutle le indicazieni contenute nella BAT I
sono applicate nel SGA di raffineria.

La Raffineria di Taranto e
dotata dal 2001 di un Sistema

APPUCATA ‘di Gestione Ambientale
certificate ISO] 400] che, dal
2005, é registrate EMAS.

Tutte le tecniche previste nella BAT 2 sono
rispettate al]‘interne della raffineria dove
applicabile. I

2 Effieienza
energetiea APPLICATA

Sulla base di quanto riportate a
precedente par. 7.5, si ritiene
che il Gestore debba prevedere
una tempistica per Ia
realizzazione degli ulterieri
interventi migiierativi
individuati dal medesimo
Gestore e riportati nel par. 7.5
citate.

e Tutte Ie tecniche previste nella BAT 3 sono
rispettate a]l‘intemo della raffineria dove
applicabile.

Sloeeaggio
3 movimentazione

materiali solidi.

APPLICATA: 11 gestore
ritiene non applicabile le
steccaggie del materiale
polverulento in silos
chiusi dotati di sistema
abbattimente pelveri -
(BAT 3.i)

I * BAT 4.i e BAT 4.iii "
Moniloraggie I Misurazione diretla o menitoraggio

4 delle emissieni indirette delle emissioni di SOx,
atmesferiche ‘ NOx, polveri e di CO (con frequenza

continua con potenza termica > S0

APPLICATA: La tecnica
e correttamente applicata
in tutte 1e unita di
cembustiene della
Raffineria

Tutti i camini afferenti ad unita
di cembustione (E1, E2, E3,
E4, E1‘, E8 e E9) e alla unita di
recupero delle zolfe (El 0) sent
dotati di SME per la misura in
continue di S02, NOx e
pelveri, oltre che di CO e dei
principali parainetri di
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BAT GENERAL]
Scheda D.].l

we — *~ _ A Osservazieni
Compa rtof

BAT matrice Tecnica Applicazione
ambientale

PTOCESSO. '

BAT 4.ii
Misurazione diretta e menitoraggio

lindirette delle emissioni di NH3

APPLICATA: BAT
applicabile a1 camino E9,
preduzione idregene. La
BAT e correntemente

_ apflicata. W

BAT 4.iv
Misuraziene diretta e menitoraggio
indirelte delle emissieni di metalli:
nickel (Ni), antimenie (Sb), vanadio
(Va)

APPLICATA: Per '
tutte le unita di
cembustiene viene
fatto menitoraggio di
tutti i metalli previsti
dall’attua]e PMC, tra cui
Ni, V.

Sb non viene menitorato in
quanto in Raffineria non sono
presenti unita di Cracking
catalitico.

BAT 4.v
; Misurazione diretta 0 menitoraggio
I indirette delle emissioni di pelicloro-
1 dibenzo-diessine/pe]i-cleredibenzo-
furani (PCDDIF)

>

NON APPLICATA: .La
BAT e applicabile
all’unita PLAT, ma nen e
applicata. La
rigeneraziene del
catalizzatere per l‘unita
PLAT di tipo
semirigenerativo avviene
dope un ciclo minime di
ll mesi. I gas prodotti
durante le rigeneraziene
vengono trattati mediante
neutralizzazieneflavaggie
con soda e acqua.

In consideraziene dell’i1-npiego
di elie cembustibile, in
cembinazione co] fuel gas nelle
unita di cembustione, ai O6I'nlI‘l}
El ed E2 ed E3 sara previste II
menitoraggio e controllo di
PCDDIF.

Meniteraggie dei
principali
parametri di

5 processo (O; p
nelle emissieni,
N e S (nel
cembustibile))

Tutti i camini afferenti ad umta
di cembustione (E1, E2, E3,
E4, E7, E8 e E9) sono dotati CI!
SME per la misura in continue
di S02, NO): e pelveri, oltre
che di CO e dei principali
parametri di processo, tra C111 1|
tenere di O2.

Monitoraggie
6 delle emissioni

diffuse di COV

I Prevenire e
ridurre _ Ie

I8 emissieni diffuse
diCOV

BAT 6.i ‘
Metodi di sniffing associati alle curve cli
cerrelazione per le principali attrezzature.

BAT 18.111.
Tecniche relative al funzienamente degli
impianti - Use di un programma di
rilevamente e di riparaziene delle perdite
basato sulla valutaziene dei rischi (LDAR)
per individuare i coniponenti che presentane
de]I_e_perdite e ripararle

Per tutte le unita di
processo della raffineria
e attuate un programma
LDAR per il rilevamente
tramite tecniche di
sniffing e riparazione di
eventuali perdite di
cempesti

BAT 6.ii
Tecniche ottiche di gas imaging

Generalmente applicata
per Ie unita di processo

L‘Autorita di controllo ha
segnalate alcune criticita in
merito all‘applicazione del
programma LDAR propenendc
specifichc prescrizioni. '
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BAT GENERALI
Scheda D.1.]

BAT
Compartel

malrice
ambientale

Teen ica Applicaziene

I
Osservazioni

- I
I
BAT 6.iii
Calceli delle emissioni croniche basati su

1 fattori di emissione convalidati
periodicamente da misurazioni

Questa tecnica viene
utilizzata per tutte le aree
cli steccaggie e
movimentazione prodotti
e semilaverati.

? I I

NI

8 I

9

Funzienamente
dei sistemi di
trattamente dei
gas di scarico:

\Garantire il funzionamente delle unita di
Itrattamenlo dei gas acidi, di recupero delle
I zelfe e di tutti gli altri sistemi di trattamente dei
gas di scarico con una alta dispenibilita di
utilizzeeallacapacitaottimalexfl g g ____fii

Applicata

Mantenerc condizieni di funzionamento idenee
dei sistemi SCR 0 SNCR di trattamento dei gas
di scarico, alle scope di Iimitare Ie emissieni di
NH; non reagita.

lnviare i gas acidi emessi dalle unita di
stripping di acqua acida (SWS) ad unita SRU
0 a qualsiasi altre sistema equivalente (Ii
trattamento dei gas acidi

Tutti i gas prodotti dalle
unita Sour Water Stripper‘
della raffineria vengono
inviate alle 4 unita di
recupero zelfe (Claus).

10‘
Meniteraggie
delle emissieni in
acqua: frequenze
e metodi

Frequenza menitoraggio HO]

Attualmente Ia Raffineria
efiettua il menitoraggio dei
propri scarichi idrici in
conformita a quanto previste
nel PMC di cui al decreto di
AIA DVA/‘DEC/2010/273 del

Richiesta: Giornaliera 24/05/2010
Applicataz Giomaliera Conformemente a quanto
(idrecarburi totali) previste dal D.Lgs. I52/06 e

s.m.i., attualmente vengono
moniterati gli idrocarburi tetali
e non l’indice di idrocarburi ,
per Ia cui determinaziene sara
necessaria applicare i! metedo
indicate dalle BAT.

Frequenza menitoraggio TSS Richiesta:
Applicata:

Giemaliera
Settimanale Non applicata _

Frequenza menitoraggio COD Richiesta:
Applicata:

Giemaliera
Giomaliera Applicata

Frequenza menitoraggio BOD5 Rich iesta:
Applicata:

Settimanale
Settimanale Applicata

Frequenza menitoraggio N totale Ricliiesta:
Applicata:

Giornaliera W 7
Settimanale Non applicata

Frequenza menitoraggio Pb liichiesta:
Applicata:

Trimesliialre
Trimestrale

Frequenza menitoraggio Cd I *RicliiE:ta:
App] icata:

Trimestrale
Trimestrale

Frequenza menitoraggio Ni Richiesta:
Applicata:

Trimestrale
Trimestrale

Frequenza menitoraggio Hg Richiesta:
Applicata:

Trimestrale
Trimestrale

Frequenza menitoraggio V Rjchiesta:
Applicataz

Trimestrale
Trimestrale

Frequenza menitoraggio indice Richiesta: Mensi le

Secende quanto riportate nel
PMC cli cui aI1’A]A del 2010,
tali parametri sono monitorati
con frequenza settimanale,
ossia con una frequenza
maggiore risperto a quella
prevista dalle BAT.
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BAT GENERALI
Scheda D.1.1

I _ __: _____a_mbientale I

Comparto!
BAT matrice Tecnica Applicazione

Osservazioni

fencli 7: ' Applicata: Mensile
Frequenza menitoraggio BTEX Richiestai Mensile

Applicataz Settimgnale

Emissieni in
acqua: ridurre i
consumi idrici e

BAT I 1.i
lntegraziene del flusso di acqua

I. Ove tecnicamente
pessibile il recupero e
riutilizzo dei refl ui e
generalmente applicato; .

I2. La raffineria e dotata
di un sistema Water
Reuse seconde quanto
previste dai decreti di
approvaziene del
Progette di Benifica della
Falda e delle sue
successive varianti.
3. Ne] dissalatore viene
usata acqua di recupero
dalla distillaziene.

H il volume delle
acque
contaminate

BAT 1 1.ii
Sistema idrico e di drenaggie che consente la I
separazione dei flussi di acqua contaminala I

Generalmente applicata.

Il complesso gprogettate
BAT I l.iii ‘I per trattare tutte le acque
Separaziene dei flussi di acqua non ipredette incluse le
contaminati (ad esempie acqua di meteoriche. II circuito di
raffreddamente in circuito aperto, acque raffreddamento e
meteoriche) separate dalle acque

__ __ meteoriche e di processo.

BAT I 1.iv
Prevenzione delle perdite e delle fueriuscite Generahneme applicata

_. _ _7 —— _*h‘— —

ljimpiante di trattamento
acque reflue di raffineria e

Rimezienc dellesestanzeinsolubilimedianteil detate di sistema di
recupero di eli rimozione delle sostanze

insolubili mediante il
recupegooli.

ll

Emissieni in
I acqua: Utilizzo

\ 12 tecniche di
~ I riduztone del

carico inquinante
negli scarichi I

L’impiante di trattamemo
acque reflue di rafiineria e
dotate di sistema per la
rimozione delle sostanze
insolubili mediante il
recupero dei solidi sospesi
e degli eli dispersi.

Rimoziene delle ‘sostanze insolubili mediante il I BAT 12 - tab. 3: '
recupero dei solidi sospesi e degli oli dispersi ISeIidi sospesi tetali (TSS):

BAT-AEL
Media annua = 5-25 mgil
Cencentrazione misurata
Media annua = 50 mgll
Le scariee A e
prevalentemente costituito
da acqua mare del circuito

Il Gestore evidenzia uno
scestamente degli altuali valeri
medi annuali delle
concentrazieni dei Solidi
sospesi tetali (TS S) alle scarieo
A rispetto al relative BAT — AE1
annuale.

Dal cenfronto dei dati di
menitoraggio riperlati in allegatc
B27 tale sceslamente é presente
non sole allo scarice finale A,
ma anche ai parziali di tale
scarico.

_ _ I _ di raffreddamento. ll 7_I _
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BAT GENERAL]
Scheda D.1.l

i_ ambientale

Com pa rtof
———— —- we \ — . _ _ Osservaziom

BAT matrice Tecnica Appllcazione \
‘ I

- I
Rimoziene delle sostanze solubili, cemprese il
trattamento bielegice e la chiarificaziene

valore dei SST delI’acqua
mare al punto di prelieve é
sempre >25 mgfl (valori
giediarqente - 50 mgll).
L’impiante di trattarnento
acque reflue di raffineria e
dotato di sistema per la

I rimozione delle sostanze
‘solubili (sezione di _ ‘
trattarnento bielc-g_Li<_:_eL_ __ I

I

Gestione Rifiuti

I rifiuti
I

Produziene e

Adozione e14 . . Iattuazione d1 unI
Piano di geslione

Nella raffineria si adotta il codice di
compoitamento ENI per la gestione dei rifluti.
La seelta tra smaltimento o riciclaggiefrecupere
e legata alla clisponibilita cli impianti estemi
speoializzati (ne]l'ambito dei contratti vigenti)
in grade di recuperare efo smaltire i rifiuli in
questiene. Non c‘e un piano fisso che individui
quali rifiuti debbano essere inviati a recupero e
quali a smaltimento ma esso varia a secenda
della disponibilita di impianti estemi per il
recupero elo riciclo che sono le opzioni
privilegiate. ll riutilizzo interne dei rifiuti
prodotti é praticamente impessibile.
Prassi comune consolidata nel tempo e il
recupero di tutte le tipolegie non strettamente
gqnne_sse§l_p§e§e§so di raffi nazione.

T/1

Preduzione
gestiene
Ridurre
quantita di
destinati
trattamente
smalti mento

15

e
rifiuti.

la
fanghi

al

BAT 1 5.i
Pretrattamente dei fanghi I

I fanghi prodotti in
raffineria vengono
deidratati efo deolizzati
per ridume il volume e per
recuperare l'elio prima
dell’invie allo.
smaltimento. f

e alle
BAT ]5.ii
Riutilizzo dei fanghi in unita di processo

gestione rifiuti
16 Riduzione

di catali
esausti solidi

Produzione e

rifiuti
zzatori

BAT l6.i
Gestione dei catalizzatori esausti solidi

‘La BAT prevede Ia‘
Imanipolaziene sicura e;
‘programmata dei materiali I
utilizzati cemei
catalizzateri al fine dil
recuperarli 0 riutilizzarli in
Strutture esterne al Sito.
Queste operazioni
dipendene dal tipo di
processi e cata] izzatori.
La BAT e correttamente
applicata. _

BAT l6.ii
Rimeziene dei catalizzatori da Iiquami di olio
decantate

La BAT non e applicabile.

17 Rumore
BAT I7.i
Effettuare una valutazione del rumore
ambientale ed elaberarc un piano di gestiene

Viene effettuata una
misuraziene del rumore
ambientale per egni
impianto. Ne] ease in cuidel rumore adeguato all'ambiente locale; vengane rilevati dei valori



BAT GENERAL]
Scheda D.].1.

— T? ..__.___: _ A Osservazioni
Compa rtol

ambientale
BAT matrice Tecnica I Applicazione

II

II

C011
_ _,_fl W W puntuale. I

1 fueri dal iange I
‘ammissibile si provvede}.

una segnalazione II

BAT l7.ii Le apparecchiature piu
‘Isolate apparecchiature/operazioni rumoresi in rumerose sene isolate in
una struttura/unita separata. _ __ cabine separate.
BAT l7.iii
Utilizzare terrapieni per separare la fonte di
rumore;
BAT l7.iv
Utilizzare pareti fonoassorbenti per Ia
protezione acustica.

BAT GENERALI
Scheda D.2.l

BAT
Compa rtol

mat:-ice
a m bienlale

Tecnica
Osservazioni

Applicazione

I

Emissieni in
acqua.

13 Rimezione di
ulteriori sostanze della BAT I2 sono tali da non rendere
erganiche o necessaria Papplicazione della BAT 13
azoto

I livelli di abbattimente garantiti
da|I’impiante esistente e della applicaziene Non applicata "

8.2 BAT per processo
Nella scheda D.l .2 i1 Gestore ha ripertato le BAT applicate o che intende applicare per singole processo,
mentre nella scheda D.2.2 ha ripertato ie BAT di processo non applicate, 0 meglio non applicabili in
quanto relative a processi non presenti in Raffineria:

11.2.2 BAT npplicnie at slngnlo pmflssu
I
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Dalle schede D.1.2 e D.2.2 emerge quanto riportato nella seguente tabella:

Conclusio
g _ .- 5¢I1¢¢1§P-Z-?__... .- .
ni sulle BAT‘ per il processo di alchilazione

I .
I BAT Compartoi

matrice ambientale Teen ica Applicazione
Osservazien i

I
I l9

20
21

Processo di
alchilazione con acido
fluoridrico. Emissieni
in atmesfera I

NON APPLICABILE
I - II

ConclusioniKtiiie BAT*pei4I{ processidiproduzionedi oli cli base lubriificantiwiflwf I I T

BAT
II

Compartef
matrice ambientale Scheda D.2.2 Applicazione I Osservazioni

22

Preduziene di oli di
base lubrificanti.
Riduziene emissieni di
sostanze pericelese
nell’atmesfera e acqua

NON APPLICABILE

Cenclusioni sulle BAT per il processo di preduzione del bitume
____ Sclgegzla D.2.2

BAT Com partei‘ I
matrice ambientale I Teen ica Applicazionc

Osservazioni

23
Produziene del bitume.
Riduzione e emissioni
atmosferiche

NON APPLICABILE

Scheda D.2.2__
Conclusioni sulle BAT peril processo di cracking catalitico a letto fluido

BAT I Oompartof
I matnce ambientale Tecnica Applicazione

Osservazion i

25
26

_ 27

24 I Processo di cracking
catalitice a lette fluido.
Prevenire e ridurre Ie
emissioni di NOx

NON APPLICABILE

Scheda 0.112” I W
Conclusioni sulle BAT per il processo di reforming catalitico

BAT I Oompartef
I matruce ambientale Tecnica A pplicazione Osservazioni

28

I
I

Processo di reforming
catalitico. Riduziene
delle emissioni di
pe]icIoro-
C]i0SSil'le.-"pO]iC]OI'0-
dibenzo-furani
(PCDDIF)

ljattivita del catalizzatore viene
controllala mediante immissione di
percloroetilene (PCE). Durante la
marcia deII'in1pianto, il dosaggie
viene fatto sulla base del contenute .
di clore sul catalizzatore (stimate in
fimzione della temperatura di
reazione e del dosaggio di cloro).
Durante le fasi di rigenerazione, il
desaggio di percloroetilene viene
ottimizzato in funzione dei conrrolli
analitici effettuati e risulta in linea
con le indicazioni del licenziatario di

NON APPLICATA

processo. __ I _
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\ Conclusioni sulle BAT pen? i processi cli coking
Scheda D‘.2.2

_ U " " " * — ~—~ Osservazioni
\ C t I Ii. - - 1BAT \i matrigengpnigigntale Tecmca Appllcazlone _ U

\‘"¢§"1~ * "** *- ** ; L
31 ‘ Processi di coking. I NON APPLICABILI

D-POIMO

Fl Conclusioni sulle BAT per il processo di dissalazione
‘ Scheda D.]..2 '

\ 1 i W Osservazioni y
BAT Qompaqof Tecnica Applicazione Amatrgce ambrentale 1

\ I Processo di; -33 . .; chssalazlone
L\ ,_ _,::W, V \ _ ____

Conclusioni sulle BAT per le unitb di combustione
~ Scheda-'D.1.2 __7_ ll; ‘

\ Compartm, Osservazlom
a BAT mam“ ambientale Tqcnica Applicazione l

\ Unité cli cornbustione. Per tutte le unilé di
34 Prevenire e ridurre le combustione,

emissioni di NOx inclusa la centralm
nell’at|n0sfera;___ _ Z _ termoeleltrica (ex

i W Enipower) i cui
fumi sono‘
convogliati al

Gestore ha chiesto
\ \ Papplicazione delle

‘BAT 57 e 58
(gestione inlegrata;
delle emissioni);
Papplicazione della

‘\ BAT 58 é stata
\ irichiesta anche per
‘ 1 le unitfi di recupero

delle zolfo.
1‘ ' Conformemente
‘ Univ‘: dicombustione. alie BAT 34.l.ia e

> 36 Preveniree riclurre le 36.l.i, l’80% dei‘
emissioni di SO); combustibili

i nell’atmosfera. _ utilizzati in
* }~ raffineria $1

rappresenlalo dal
" fuel gas, riducendo

‘ Pimpiego di fuel
* oil in ottemperanza

' alle prescrizioni
~ de]l’AIA 2010 e

; del decreto di AIA
; del 2015. L.’o]io
‘ combustibile

;§ utilizzato ha cmq
‘un basso tenore di

\ zolfo (< 1%)

‘ camino E3, il 1

‘a sempre di piil ‘N

f _ _ ‘_ W _ W1.@ unité_ Zdi
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1
1

combustione non
sono dotata di
alcuna tecnica

1secondaria 0 di
trattamento a valle
di cui alla BAT
34.11., ad eccezione
del]’impianto
preduzione
idrogeno, dove é
presente un sistema
SCR (Camino E9).
Dalla scheda D si
evince che per
alcune unitia di
combustione, la
concentrazione
media mensile
rappresentativa per
i] normale

\ filnzionamento
1(considera'to alla
MCP) delI’ur1ité
eccede il limite
superiore dei BAT-
AEL corrispondenti
(cfr Scheda D.3.l e

\D.3.2, camini E4,
E7 e E8).

Unité di combustion-2.
1 1Prevenire e ridurre le 1 1emissioni di polveri e 1 BAT AEL = 5- so mg/N111:

di metalli
ne|l’am-msfera.

I Livelli di emissione cli
polveri ai camini El, E2 ed
E4 attualmente raggiunti
sono dell’0rdine 44,68
mg/Nm3

13-11
Unite} di combustione
Prevenire e ridurre le - 3emissioni di CO BAT AEL 3? CO < 100 mg/Nm
nelfatmosfera.

Livelli CO camino E]
10,33 mg/Nma 777 7
Livelli CO camino E2
38,11 mg/N1113 7 7
Livelli CO camino E3
14,21 m_g@7n7’
Livelli co camino E4
22,03 mg/1~1m7’7
Livelli CO camino E’?
6,41 mg/'Nm3 7777 7
Livelli CO cgmino E3
4,06 mg/mm’ 7
Livelli C0 camino E9
1,45 mg/Nmj
Livelli CO camino E10

77 7_ 95,53 mg/Nm3 7 7
Conblusioni sulle BAT per rilfbfbzesso di eterificazioné i i

Compa rtor‘1 BAT V matricem-nbientale Tecnica Applicazione

7 77 7 77777 7 77 7777 77777 Scheda .D.2.2 7
1* H 7 7 Z Z *1 z Osservazioni

38
, 39 p’°°°ss° di NON APPLICABILIeterificazione
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Conclusioni sulle BAT per il processo di isomerizzazione
Scheda D.2.2 ~ Oss ' ‘Com artm, €I‘\F£lZl0|‘Il

1 P . . .BAT 1 matriceambijmale Tecmca i 77Appl|caz|one

40
Ridurre Ie emissioni in

eIorurati'
atmosfera di oomposti NON APPLICABILE

Conclusioni sulle BAT per la raffinazione cli gas naturals
Scheda D.;72

malrlce amblentale
Osservazioni

4]
17 42

43
Rafiinazione di gas

emissioni in atmosfera

BAT gum pari‘)! Tecnica | Applicazione

1

naturale. Riduzione NON APPLICABILI

Conclusioni sulle BAT per il processo di distillazione

BAT M Compariof T
matrice ambnantale

7777 Scheda D.I.2 _
1 ' ' '71’ 7 7'

ecnica Applicazione
Osservazioni

44

Preveniro e ridurre la
produzione di acque
reflue provenienti dal
processo di
distillazione

La BAT consiste nel fare LISO di
pompe a vuoto ad anello liquido 0 cli
oondensatori di superficie.

La BAT é correttameme
applicata:
per la condensazione del
vapore motore degli eiettori
del gruppo vuoto si usano
condensatori a superfieie.

45

Prevenire e riclurre
Pinquinamento idrico
causato dal processo di 1
distillazione

La BAT consiste nel far convogliare
le acque acide verso l'unité1 cli
stripping.

La BAT e corretiamente
applicata.

46

Prevenire e ridurre I
emissioni atmosferiehe
provenienti da unitfi di
distillazione 11

La BAT consiste nel garantire il
trattamento appropriate dei gas
generati dal processo, in particelare i
gas inconclensabili, rimuovendo i
gas aoicli prima di qualsiasi
riutilizzo.

Conclusioni sulle BAT per ii processo cli trallamento
7777 Scheda .D.2.2

La BAT é applicata in
raffineria: tutti i gas di testa
delle colonne di distillazione 1
vengono trattati e reouperati
nel sistema fuel gas cli
rafiineria.

dei prodotti

; BAT Comparto! \
matrice ambientale 1 . Tecnica . Applicazione

Osservazioni

‘T 4'1
, 4s

Trattamento dei
prodotti *7 7 777 NON APPLICABI Ll

Conclusioni sulle BAT per il processo di stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi
Scheda 13.1.2

1

Com partoz‘
matrlce amb|e11taleBAT 1 . . Tecnica Applicazione

Osservazioni

49
1

R|durre le emlssloni di 1
, cov 1

1

Ulilizzo di serbatei a tetto galleggiante
dotati di sistemi di tenula ad elevata
efficienza o di serbaloi a letto fisso
oollegati ad un sistema di recupero dei
vapon.

La tecnica é: parzialmente
applicata in Rafiineria. I
serbatoi a tetto galleggianle
sono tutti dotati di tenuta
doppia. Nei serbatoi a tetto
fisso non sono sloccali
prodotti volatili o sono
inslallati sistemi di eaptazione
dei vapori. Unica eocezione
due serbatei contenenti olio

II Gestore, nella
Scheda C ha
presentato il piano
cli adeguamenlo alla
BAT dei due
serbatoi non
oonformi,
prevedendo una
tempistica pari a 24
mesi dal rilascio del

r



oombustibile per consumi
intemi.

presente
provvedimento.

Oltre a quanto
proposto dal Gestore
medesimo, sono
neoessari ulteriori
adeguamenti a tale
BAT, finalizzati in
particelare aila
riduzione delle
emissioni odorigene.
Tali ulteriori
adeguamenti sono 1
stati segnalati anche
da ISPRA. '

BAT 50.i
\ Pulizia manuale dei serbatoi di
petrolio greggio

1

l serbatoi sono puliti e
bonificati tutte le volte che
per manutenzione ordinaria
0 straordinaria vengono 1
rnessi fuori servizio.

Ridurre le emissioni cli
COV

BAT 50.ii
Utilizzo di un sistema a circuito

11:hiuso

La raffineria é dotata di un
programma di ispezioni
periodiche dei serbatei che
prevede anche ispezioni 1
inteme: La periodicité e
differente a seconda se
Pispezione e intema (I0-15
anni) o esterna (2-5 anni). I
tempi cli ispezione sono
decisi in base alla tipologia
dei
prodotti stoccati. Nel caso di
ispezione intema i serbatei
vengono svuotati e bonifioati
uti lizzando primariamente
sistemi chiusi formati da
interconnecting e altri
serbatoi di raffineria.
Quando i serbatei sono
svuotati completamente e
bonificati vengono aperti ed
eventuali residui non
pompabili vengono tratlati
come rifiuti solidi pericolosi.

Programme di manutenzione
comprendente i] menitoraggio, la
prevenzione e il controllo della
eorrosione

La BAT e applicata nella
raffineria.

Prevenire e ridurre le
emissioni nel suolo 0‘
nelle faIde' freatiohe
provenienti dallo

Serbatoi a doppio fondo
La BAT e oorrettamente
applicata su tutti i serbatoi di
stoocaggio in servizio in
raiffineria. '

Dalia scheda
B.13.l risultano
serbatei sprovvisti
di doppio fondo e
e per alcuni di
questi e necessario
l’adeguamento.stoccaggio di prodotti

1 Membrane di rivestimento intemo
impermeabili

La BAT e correttamente
applicata su tutti i serbatoi di
stoeoaggio in servizio in
raffineria.

Baoino di protezione che assicura un
sufficiente oontenirnento de1I'area di

_ _ stoccaggio 7
La BAT e applicata nella
raffineria.
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152

Evitare e ridurre le
emissioni di COV
ne]l’atmosfera durante
le operazioni di carico
e scarico di composti
idrocarburiei liquidi
volatili.

Utilizzare una delle‘ tecniche tra
quelle riportate di seguito 0 una loro
combinazione per ottenere una
eflicienza di recupero pari almeno a1
95 %:
Recupero di vapori mediante: -
i. Condensazione '
ii. Assorbimento
iii. Adsorbimento
iv. Separazione a membrana
v. Sistemi ibridi

La BAT é applicata nella
raffineria.

Conclusioni sul
Scheda D.1.2

le BAT per il Visbreaking e altri processi termici 1

Com partol
BAT matrice ambientale

1
Teen ica Applicazione

Osservazioni

Ridurre 1e emissioni
nell’acqua prodotte da
visbreaking e altri
processi termiei

53

Garantire il corretto trattamento dei
flussi di acque reflue applicando le
tecniche indicate nella BAT ll.
28.10.2014 L 307171 Gazzetta
ufficiale deIl‘Uni0ne europea IT

Conclusioni sulle BAT per il recupero dello zolfo dei gas di scarico
7 77 Sched7a7 D.l.2 , ,e Osservazlom1 CompartofBAT I mamceambientale Tecnica :7 Applicazione

Rimozione dei gas acidi, ad esempio
mediante trattamento arnminico

Tutti i gas acid] prodotti in ~
raffineria vengono recuperati
dopo lavaggio amminico.

I Ridune I8 emissioni d. Nella raffinetiéi ci éono 4 1 rA'A‘d°| 2010
1 12011.0 nen,an_n0sfera] Unite di '1-ecupeto dello zolfo (SRU), unité cli recupero zolfo per 1£;°z':;:i°Za_1:_enze

1‘ . t d . ' ad esemplo mediante processo Claus processare tutti I gas 3 1 '
54 1p’°”°“’°“° a‘ gas, centenenti 1-12s. "“°““1°°’°‘generati dal processo1 e——' . . .

1 ' . . 2 99,0 °/so fidmo (H28) Unité di lrattamento dei gas di coda In unite TGTU. ‘ Claus "U010
(TGTU) L’effic1enza totale d1 4, 99 9 %

recupero clelio zolfo é in
linea con Ia BAT >98,5 %

Si evidenzia che gin

1 1.4.;éj1i?ji".§I:;§:?g;»¢l"$i0'?!»»$',li|.|¢,7B.>§T,P1%n%.I=;*,g9mbl1s1ionein wr¢i4,1_ 1
._. _. 4.. .. ,.y ,

1-. ' :1:'.'1:'4=.*-.‘4-*..'-T..l--’."iE—iI -.'!1,'1i'1'.-1.I:'»-.>‘ » -

1,, ~ it 1 .1 1 1 A 1 A -.0s4erv=1-7-14n- "
7 T= at_rice='am tifen'tale- ' "-Applicaizione '

. Prevenire emissioni
55 neI|’atmosfera dalla eondizioni operative straordinarie (per

toreia

combustione in torcia esclusivamente
per ragioni di sicurezza 0 in

esempio, operazioni di avvio, an-esto
ecu).

La BAT e correntemente
applicata, in raffineria. Non ,
ci sono emissioni diverse da
quelle legate a condizioni di 7
marcia straordinarie.

Ridurre le emissioni
56 nell’atmosfera dalla

torcia

BAT 56.i
Corretta progettazione degli impianti

1. Non ci sono scarichi di 11
vapori inviati a torcia in1
nessuna condizione operativa
noimale della Raffineria.
2. I dispositivi di sicurezza
delle apparecchialure (valvole.
di sicurezza, disohi di rottura,
valvole di controllo della
pressione) soaricano in toreia
soltanto durante condizioni di;
funzionamento diverse da]Ie1
noimali operative
(Avviamento, arresto,
grieggenza).

1 BAT S6.ii La BAT 77.4 correntemenle

Necessiié di misure
organizzative e di
controllo finalizzate
a ridurre gli eventi
che determinano
l’invio di gas ini
toroia.
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Qestione de i impianti - a|:_|_plicata in raffineria., sl
BAT 56.iv La BAT e oorrentemente 1
Monitoraggio e rendioontazione applicata in raffineria.

Conclusioni sulle BAT per la gestione inlegrala delle emissioni 1

BAT Qompa rial I Scheda D.1.2 1 Applicazione Osservazioni 1matrice ambientale

11 Riduzione complessiva ‘
57 I3 delle emissioni di NOx1 1

dalle unité di 1 1
11 combustione e da FCC

Riduzione complessiva
delle emissioni di SO;

58 dalle unitfi di 1
combustione, da FCC e
da unité di recupero
zolfias. .

8.3 Gestione integrata delle emissioni di NO): ed S02 (BAT 57 e 58).
Sulla base dei dati di portata e cli concentrazione riportati nelle Schede D.3.1 e D.3.2, il Gestore valuta
che il flusso massico di inquinanti valutato nell’0ttioa delle singole BAT applicabili al singolo processo
(BAT 24 e 34 per gli N02: e BAT 26, 36 e 54 per 1’SO2) sia maggiore del flusso massioo di inquinanti
valutato nell’ottica della Bolla di Raffineria (BAT 57 e 58).
Si riportano nelle seguenti tabelle i valori derivanti dai ealcoli effettuati dal Gestore.

Assefio cog-onerafiv-0 -

i:ifi6§:i:ii:::' m11*'”W’“""” 6” it " 6” 1

FMBM Flklium 1?1\'ia.1n12Flv1iu1h

2214-fimese I_90~,3t1'mese OK

so;
FMBM FMMM FMsm".2 l’M111=r11= '

4 *’"""* ’****’" "W *"'7 7 *7 ’"’""""*’" *7" YT *7 7' ’ _ :_7 7

742,2 tfmese 351,8-tlmese OK
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Asst-tic non cogen-ernttro

NO:

FIv[B.o.1' FMBAK.-12 FMMQ5
I

135,4-tlmesa O _122,0tfi'nese i OK ' O '
' ._ 177"’ "' " . . .2_1Ii’7" "7"' __ * . * '7?"

616,2. tlmese 350,9 timese ‘OK

"SO27"? W O O W V77” if TOWN O

T‘i1i'5is.4'r1i Ffinntgfifimus O T T

Pertanto il Gestore ritiene di volersi avvalcre del calcolo della Bolla effettuato secondo quanto disposto
dalle BAT 5'? e 58. =
All’inte1-no dell’Allegato D.18 il Gestore riporta una relaziene sulla metodologia utilizzata per
Pindividuazione delle concentrazioni che si sarebbero ottenute con Papplicazione delle BAT ai camini
comuni a pin unita ricomprese nelle BAT 57 efo 58.
All’intemo della suddetta Relazione il Gestore riporta le valutazioni preliminari e i calcoli effeltuati per la
stima del contribute emissivo calcolato secondo le BAT 57 e 58. Inoltrc sono stati brevemente riassunti
anche i risultati del confronto tra l’assetto emissivo attualmente autorizzato della raffineria e quanto
risultante dall’app1icazione delle BAT. ll Gestore, nel calcolo, ha preso come riferimento ii limite
superiore dei range BAT.
In particolare ii Gestore segnala che, con Papplicazione degli attuali limiti puntuali dell’A]A ai camini
coinvolti nel calcoio della bolla di raffineria (in particolare ai camini collegati ai GIC di Raffineria) i
valori, calcolati secondo la metodologia indicata nelle BAT 57 e 58, vengono ulteriorrnente ridotti.

In particol.a1'e:

1 . Assetto cogenerativoé" H H Agsetto operativo_i' (*) 1

Concentrazione . . . . . .1 Concentrazuone cli Concentrazione di Concentrazione di1 <1‘ 1| | 1 11 _ 1 I bc: _a ca co? a bolla calcolata bolla caleolata bolla calcolata
1 '“‘!"‘"“'"" """m“d°' utilizzandoilimiti utilizzandoilimiti utilizzandoilimitj, . I. . . t I.

1 "“'"if'"“_-"a,' puntuaIidell’AIA puntualisuperiori puntualidell’AlA -
sup“-mn del vigente dei range BAT vigente 1BAT"(“[::fNm,) 1 (mgnvmfi (mg/N m3) (mg1‘Nm3)

SO; 708 396 1 1.158 1 7115

N011 A 21? 209 1 A 255 255
1 __ i i A

(“)Assetto non cogenerativo con la marcia delle sole caldaie a fuoco diretto e turbogas ferma

I1 Gestore pertanto richiede come limiti di Bolla in concentrazione queili valutati effettuando il calcolo
con gli atmali limiti puntuali ai camini, come riportato nella seguente tabella.
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.... _—— ------- -' "-——— . ‘ -- - --- ---

Concentrazlone d1 bolla richlesta dal Gestore (mg/Nm )
Inquinante W ,____ __Z _ , , 0 0

Assetto cogenerativo ‘ Assetto operative 1 (*)

s02 J 396 115 7 if i
NOX 209 0 255

(*)Assetto non cogencralivo con la marcia delle sole caldaie a fuoco dirctto e turbogas ferma

I1 Gestore, inoltre, effettua una valutazione anche sul flusso di massa totale annuo per ciascuno dei due
inquinanti trattati (ancorché non previsto dall’ad0zi0ne delle BAT).
Pertanto, in termini cli flusso cli massa annuo, il Gestore richiede che venga mantenuto Pattuale limite di
bolla previste dall’AIA vigente, al quale aggiungere il totale delle tonnellate annue clerivanti clall’apporto
del Camino E3 della CTE (non ricompreso nelI’AlA di Raffineria vigente).

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alle richieste del Gestore.

' Flusso di massa Flusso di massa stimato per II , ,_ _ _ , , _ _ Flusso di massa di bolla_ d1 bolla AIA Cammo E3 apphcando l limiti _ _ ;In umante h tq _ , nc les 0i vlgcnte altuah ma)
(t/a) (tla) ‘

SO; 3.050 ”"7§5’,2 i 0 ff 3.845
NOx 880 900 1.780

Il Gestore ritiene che il flusso di massa annuo richiesto sia inferiore a quello che si avrebbe utilizzando le
concentrazioni di bolla richieste.

Limite richiesto in ‘ Limite deriva nte Liimite derivante
riesame dalfapplicazione dei dallfapplicazione dei

i autorizzazione [rif. ; limiti GIC stabiliti 1 limiti GIC ex all. ll
Tab. D-22.1.21 con DM 318 del‘ 1 punto 3.2 D.Lgs.

30.12.2015 ’ 152/06
VLE bolla SO-2 I ‘3 . 4 7.310 Q 2 \1_WW[t;§;_ f 3ff__ _ 0 5* 3 1

i “E b°"“ “O” i 1.780 2.464 i 2.725
__ it/31 2

Il Gestore pertanto ritiene che la fissazione dei limiti GIC non detemlina alcun abbassamento del livello
emissivo complessivdrispetto a quello derivante dai limiti proposti dal Gestore nella presente istanza di
riesame AIA per Padeguamento alle BATC.
ll Gestore ritiene inoltre che il mantenimento nella filtura AIA dei limiti GIC gié fissati determinerebbe
esclusivamente una limitazione di flessibilité opcrativa ed un appesantimento delle verifiche di
ottemperanza senza per contro tangibili vantaggi in tennini di riduzione e contenimento delle emissioni.
I1 Gestore richiede pertanto che i valori limite puntuali di emissione di SO; ed NOX per tutti i Camini di
Potenza termica > 50 MWt vengano eliminati nella futura AIA ritcnendo che, con l’ad0zi0ne dei limiti
proposti in applicazione delle BATC, vengono traguardati anche gli obiettivi fissati dal Titolo III della
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Direttiva IED, oltre che quelli del titolo II in materia di applicazione delle BAT e di approceio integrate al
controllo e alla riduzione degli inquinanti della Raffineria di Taranto.
In coerenza con quanto sopra esposto, il Gestore richiede anche Feliminazione dei limiti di SO; ed NO);
specifici sui singoli camini > 50 MW’: anche per 1’assetto cli mareia altemativo non cogenerativo (assetto
1).

8.4 Esiti del confronto con le BATC
Dall’analisi della documentaziene presentata dal Gestore nella scheda D e relativi allegati emerge una
sostanziale confonnitfi dello stato impiantistica alle individuate BATC-refining pertinenti ai processi e
attivitél presenti in Raffineria, salvo alcune diffonnitél eviclenziate ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2.
In riferimento alla “Gestione inregrata delle emissioni” di cui alle BAT 57 e 58, I1 Gruppo Istruttore
(GI), riconosciuta Ia_ complessité del sito e la neeessité tecnica di utilizzare una parte dei residui di
processo come combustibili interni, ritiene cli accogliere la richiesta del Gestore di avvalersi di tale
modalité solo per i camini che contribuivano alla “vecchia bolla” e che risultano altresi pertinenti eon 1e
indicazioni della BAT 57 e 58, tenendo conto delle indicazioni della Commissione AIA-IPPC, giusto
verbale del 6 aprile 2017. Pertanto. a clifferenza di quantojichiesto dal Gestore. il GI ritiene di non
includere i_l camino E3 dellaeentrale tennoelettriea nella gestione integrata delle emissioni.
I dettagli delle valutazioni tecniche del GI in merito alla gestione integrata delle emissioni in applicazione
delle BAT 57 e 58 sono riportati in appendice II “Scheda recante gli elementi informativi inerenti
I Kapplicazione delle tecniche di gestione integrata per le emissioni di NOx e SO; (di cui alla BAT 5 7 e 58
della Decisione 2014/738/UE) da rendere alla Commissione europea ai sensi della Decisione
2014/768/UE”.
Gli esiti istruttori relativi alla“Gesti0ne integrata delle emissioni ” sono riportati nel pertinente paragrafo
del capitolo riportante le prescrizioni.
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APPENDICE I - QUADRO DEI DATI DI RAFFINERLA

(Dati dichiarati alla’ Massima Capacit.-in Produttiva)
‘ ' I I QUADRO Au"[QR'iZ2}AT0

__ Societd Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals — Raffineria di Taranto
* -Decreto cli AIA n. DVA-DEC-2010-0000273 del 241050010 (Raffineria)

Eflremi amonzzazmm pmcedeme progetto “Raf‘fineria cli Taranto - Acleguamento sloccaggio del greggio
proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune cli

Decreto di AIA n. DVA-DEC-2010-00002?4 del 2410512010 (CTE)

Decreto VIAIAIA n. DVA-DEC-20] l-0000573 del 2?l10!20l1 per il

Taranto".

DECIMINI3 1 8{2_Q]”57_de] 30/1 2f20l5 (vedi tabella GIC di Raffineria) _
Petrolio gfe§§I'0I;§enrfIavomrf :1

Capacini produrtiva aurorfzzrrta Raflineria I“voravone
6.500.000 tla

Semilavorrmi er miscelazione l8I.000 tfa

Cnpacirri produtriva aurorizzata CTE 410 MWt t6t:=ili [Q6214 MWt (Caldaie) + |41;r MWt (Tm-bogas)]
(energia prodotta) 87 4 Mwe town

Prodotto Quantitfi (Ila)
If GPL per usi cornmerciali e per

autotrazione 41.000

___7_l;>ei1zina per autotrazione 558.000

p,-Odo“; wrgm nafii; _ __. . _ 6l0'00q_ _ ._ _
(Prod uzione dichiarata alla MCP) k°"°$°"° P" a"'aZ'°"° 2 _ . .149-79°

gaselio per riscaldamento ed 2 725.400autotrazione 7 7_______7
olio combustibile e bunkeraggi 1.239.400

_ __ _z.oIfo 100.s00_(_(
If I I bilume 60.000 I

E]: CDU, HDT, HDS] , PLAT
E2: VBITC, HDS2, CLAUS 2-3-4, SCOT, H; U2200, H2 U2500 CDPIEST,

H; EST
Camimi artualnrente in Bolla df Raflinerir: E4: HOT OIL

da Decreto AIA vigente E7: TIP
E8: Fomi RHUIHDC

' E9: H; U4400
E10: CLAUS

Attuafi limiti (Ii bolls da Decreto AIA
vigente

lnquinante
NOX W

:@g!Nn1*.. 22...!/8 ’300 sso
SO; I BTW 800 3.050 I

Polveri 40 150
CO ,_, , 50 _, ,

3 - \HZS
COV
NH; __

BM " i:_r:_:z _ "2'i__2_ 2 _ 220 -
QUADRO DA AUTOIQIZIZQ‘ §[110'dificl1e richieste day! Ge$I0re nelle Schede_C iislpeilo 5| Quadiio auttnizzato)

Modifica I D°s°"z'°"°.s"T“’t.‘°“ d°“° Possibili impatti sull’ambiente_ _ variaznom

Sistema di captazione vapori per serbatoio a
tetto fisso contenente idrocarburi per

adeguamento alla BAT 49

0 Installazione nuovo sistema cli
captazione vapori per i
serbatei a letto fisso T5241 e
T5242 contenenti idrocarburi
con conseguente nuovo punto
di emissione SI3

o Aria: Emissieni in atmosfera cli
tipo convegliate

0 Produzione di rifiuti
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_ __ _ CON$U_ __ _ _ _ __
Item _ Tipologia __7_ _ Quantilia I

M1 _ _

.. . .1 ( ( __ _ (acqua di @539 profondo)
C"”"§'"‘ """" 1660661616 61 raffi'eddam_ento 1 16.503465 (acqua mare) ‘

(“"'“"“°) ' Potabile ‘ - 130435 I »
Sistema antincendio di emer enza Quota compresa He“ acqua mare dl

Industriale di processo (acqua di falda superficiale) + 14.622
6.044.400 (acqua mare) + 595.680 I

g raffreddamento
Energia 151616166 7 . 533.133 W 1]Consumi energia 1 * W A D.MW, irettaz lndiretta:

_( ') E“°’g"T ‘°"“‘°“ 6.405.136 1.513.209
Consume Consbustibili 39901324500

‘ Semilavorati a misceiazione 181.000

Petrolio grezzo

,1 . .. _\ __ ' " 7 Off-gas: 93.351
, 1

6. 500.000
V Semilavorati a lavorazione

Consumo materie prime princrjoali (>500 Ch¢111i¢3|$ _ Z-159
'/“J Catalizzatori 2.170

Ossigeno 5.000.000 mefa
AZOIO 7.628.866 mcfa

_” J ldrogeno 50.000 rncla
1 __ I I 7"-"-7 - 'PROnuzION1;_UI|LLTlEs ""

""1165 __Z Z Tipologia Quanlitia
Produzione 0'1‘ energia

(MWI1)
Energia elettrica 508.080
Energia termica 7.045.270

Form’ e Cafdaie fimrenza nominale)
(MWt)

Fomq F-]01A-
F01-no F-l0lB__ 33.

33
Forno F-201 I7
F°"10. F1319 1 . 43
Fomo ,lf_-302 3.0-
I5omo F-303

.8.

Fomo F-3 04 Z ll
Fomo F-7401 ‘-O
Fomo 1 60 l O0

Fomo 1602 \O
_Ij‘_qrno F-5803 1-A O

Fomo F~5804 3
Fomo F-2402 IQ

1320702113200 lfF2 1 01 l~J

Porno F-2751
2.

Fomo F-I401 A 25’
Fomo F-140] B 25
Porno F-1402 A 26
FoI1'l0 F-1402 B 26

I Iiomo F-I403 I3
Fomo F-220] 32

_F0mo F-2202 2
H Fomo F-2501 40

Fomo F-412!
Form) F¢4l40

5
7

Fomo F-4160 8
Fomo F-4161 14
Fomo F4240 2|

Forno 9050- H-01 1 2
_Fom0 9100- H-0]

3 _
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W " (I/4)

Fomo 9050- H-02 II
Forno 9400- 1-1-01 A WWW WWW WWW W
Fomq 9400- H-01 B

W F440] I
O0OO>—'

F290 I
Caldaia F750 I 1‘B

97
4

65,6
0616616 1W=150W1fW1Q W IWI IW
Caldaia F7502

65.5
131,2

Turbina a gas + caldaia a recupero
_ _ __ 1

C (umm (I1 combustmne aflereiirf a an
1 0

TG 1501- 05 + F7503 1 W’?
1 .I-.I II I I 6 IIYIII IIIII

SI (totale Camim coinvolti 5
M749

umco camino con potenza r10:m'm'r!e >50 ' ' - vedi tabella GIC di Raffineria)

WW WWW W WWWW WWWW W WW W EMISSION! I
1 6 6 6 6

N ATMOSFERA I II
Numero Punt: ds GIIIISSIOIIC convo I‘

*1 Camini Raffine ' : S

p 1 Iflifflflltlflfl present: Camino CTE: SO

Sfiati- Benzene — Id. rocarburi totali - I-IZS - COV
Numero SME

__ _ J
g um: I0 camini + I3 sfiati + 46 sfiati cagpe cli laboratorio

W WWW Numerq Tgrce di emergenza .
3 ii —*—**—:; .

rla O; —N0x — CO — Polveri — COV -NH; - I-I28 - IPA - 1
PCB - Metalli pesanti - Benzene — Mercurio

Priraci 01" ' ' ' ' 2 — N011 — CO - Polveri - Alcleide formica - Cloro - NH3
— HZS - Metalli pesanti

8 SME sui camini"
El-E2-E3-E4-E7-E8-IE2 E10

Pr0grar1rn1aW1LD.flWR W W WW WW

Numero scaricfri idricifirrafi
COD—BOD5-Cloruri Fesfo I I

Princfpaii inquinanti presenri

Impianto J1? 116116616616 il’Iél'1II0I . . . .

W WW WW W Sl
WWTfiW1:1W\711ss101~11 IN ACQUA . ' I1

3
.- . ro totale - Azeto ammoniacale - Azoto W

nitrico -~ Azoto nitroso - TOC — Solidi sospesi — Solfuri — Solventi organici
aromatici — Solventi organ ici azotati — Idrocarburi totali — Cianuri — Cloruri

W W — Fluoruri — F 01' ' '

IIIIIO I’! IHIPIGIIFO df lrattameuto ESIQFIIO

W "'PRODUii0NE_E-GnsT1.QN§§i11i1'R1F1uT1___ ' "
Modalité di gestione Tipologia i

Deposim temporrmeo

en 1- Metalh pesantl - IPA
SI

NO i

(1/11)
Deposito prefiniiirare

WWWWW W W INQUADRAMEIQTCI) I I II I I IW WW WWW W WW WW WWW WAMBWIENTALEITERBITQWRIALE
W W W Ubicazione{npe{if11etrazf011eSIN

Qllanliifi

Rifiuti pericelosi W 74.879,2§ W
Rifiuti non pericelosi 12399,] WW

Rifiuli pericelosi NO I
W W WW W W Rifiulinonpericolosi NO

WW: WW .. . . ,1
W WW - SI - -

_l Silo sottoposto r1 procedura J1‘ boirrfica S.l (Messa in sicurezza della fa]Ida)
C0me riporlato nella modulistica, i clat‘ fo ‘1 mni hanno Ia funzione eselusiva di fo '

approwigionamento e esti
rmre un quadro delIeIm0daIitI€1Idi

g one cIe]I’acqua ne1l’instal]azi0n fatti ai ' ' ' ' ' '
acquisireo ‘ ' ‘ '

e, S v1 gli obbllghl prev1st| dalla n
I‘ll'lI'IOV3l e Ia concesswne cleunamale all‘

2
ormativa vigente per

‘use di acque pubbliche.
Gas di searto da purificat ' 'on idrogeno PSA 12 e PSA I0

\
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI GIC DI RAFFINERIA

1 _._;.jIj§I;. 3--;-21QuA66o *f A ii 6  A
Socmi Eni S.p.A. Refining & Marketing and Ch;nic0ls '-I

Raffineria gli Taranto
Estremi autorizzazione precedente DEC1’MIN1’3181’20l-5 delI307'I21'20l SW W

VLEICamfno - Inquinante 32. mg/Nm Ws02 600 W
1 E1 WW NOXW WW WW 360 ‘

Polveri 23
- S02 . I600 I W

E2 Lo-J O\ CDNOX 2
Polveri l\-I L»-I

74 (assetto
‘ cogenerativo)

S02 1
1 600 (assetto
1 5919 Qlldaie)

Limitipuntuali ai camini collegati W
ai GIC di Rajfineria E3

122 (assetto
cogenerativo)

NOx
360 (assetto
solo caldaie)

3 (assetto
cogenerativo)

Polveri
23 (assetto

W W W W solo caldaie) 1
35s02 WW W

1 E8 NOX I
Polveri

200 I1
5

- SO2 I 35
E9 Nox . 200

E°1l@Yi 5 . _ _5_ 2.
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9. CONCLUSIONI PROCEDIMENTI ID 42/574, ID 42/575 (comprensivo ID
42/288), ID 42/885, ID 42/1047 E RELATIVE PRESCRIZIONI '

PREMESSA
I1 presente parere oltre ad essere il riesame per le BAT Conclusion, ha valenza cli riesame complessivo,
pertanto tutti i precedenti procedimenti in corso vengono conelusi con il medesimo parere, come
accordato eon nota prot. DVA 23516 del 261'09./2016. Di seguito si riporta una descrizione di tali
procedimenti. Inoltre sono necessariamente prese in considerazione anche le cleterminazioni dei
procedimenti AIA e VIA-AIA ad oggi conclusi. Si 6 inoltre tenuto conto delle criticita segnalate da
ISPRA con note: prot. 24131 clel 20/04/2016, prot. 25085 de127/0412016, prot. 5124 del 3/02/2017 e prot.
13605 del 201’03/2017; nonché da quanto emerge dalle difficle con eventuali ricorsi tutt’ora pendenti.

La Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals (di seguito “il Gestore”) 6 in possesso di
Autorizzazione Integrate Ambientale rilasciata con Decreti di AIA prott. DVMDECIZOIOIZ73 del
24/05/2010 e DVA/DEC/2010/274 del 2410512010 per l’esercizio rispettivamente della Raffineria e della
Centrale Termoelettrica site nel Comune di Taranto.

Inoltre Ia Societa 6 in possesso del Decreto VIA/AIA prot. DVA1’DECf20l 11573 del 27110/2011 per il
progetto “Raffineria di Taranto — Acleguamento stoccaggio del greggio proveniente clal giacimento
Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune cli Taranto”.

Con DM prot. n. 318 del 301’12/2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
rilasciato alla ENI S.p.A. il Decreto per moclifiea clell’AIA, relativa all’acleguarnento dei Grandi Impianti
cli Combustione presenti nella Raffineria di Taranto a quanto disposto dall’Art. 273, oomma 3 del D.Lgs.
152.106 e s.m.i.. Tale decreto 6 stato inoltre successivamente aggiornato dal Decreto prot. DEC1'M]Nf3571’2016
del 05/12/2016 al fine di allineare la clurata della previsione cli cui al punto 1., lettera 0) del parere istruttorie
allegato al decreto del 30/12/2015 alla eonclusione del presente procedimento cli riesame.

Con Decreto 127/DVA del 08/04/2016 é stato disposto il Riesame complessivo clell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per Pesereizio della Raffineria, riesarne finalizzato ad adeguare il provveclimento
alle conclusioni sulle BAT relative al settore della raffinazione cli cui alla decisione di esecuzione
20141738/UE del 9 ottobre 2014, nonché a comprendere in un’unica autorizzazione l’esercizio della
centrale termoelettrica ex EniPower. Col medesimo decreto di avvio 6 stata richiesta al Gestore la
documentazione necessaria a proeedere al riesame.
II Gestore, eon nota prot. 270 del 28/07/2016, acquisita al prot. DVA1’ 19989 del 29/071/2016, ha trasmesso
Ia cloeurnentazione richiesta col decreto dell’081’04/2016 di avvio del riesame AIA.
Ulteriore documentaziene é stata successivamente richiesta dal Gruppo Istruttore al Gestore,
documentaziene che é stata in parte consegnata brew’ manu nel corso della riunione del Gruppo istruttore
del 02112/2016 e in parte trasniessa con nota RAFTAKDIR/RP/416 del '22/12/2016, acquisita al
prot.DVA-31084112016 del 23/1212016, a seguito delle richieste del Gruppo Istruttore.

Con nota prot. DVA 23516 del 26/09/2016, l’Autorita Competente, prendendo atto cli quanto segnalato
dal Gruppo istruttore, con la nota inoltrata dal Presidente della Commissiene con nota CIPPC 136212016
del 16.109/2016, in merito alla necessita di inquadrare i procedimenti di cui agli ID 421575, ID 221574, ID
42/885 e ID 42/1047 neIl’ambito del presente proeeclimento cli riesame (ID 42/1055), al fine di tenere
conto anche delle BAT-Conclusions di settore, ha comunicato Funificazione dei citati procedirnenti.

Conseguentemente, il presente parere contiene anche gli esiti istruttori relativi agli aspetti
specifieatamente oggetto dei seguenti proceclimenti:

o ID 42/575: riesarne parziale dell’AIA della Raffineria ENI S.p.A.;
0 ID 22/574: riesame parziale dell’AIA della CTE cli stabilimento;

ID 427885: moclifica sostanziale concernente nuovo sistema VRU cli Raffineria;
ID 42.11047 riesame per analisi condotti camini E2 e E3;O0
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Procedimenti unificati I
Nella seguente tabella sono riepilogati tutti i procedimenti istruttori ancora non conclusi e ricompresi nel
presente proceclimento cli Riesame dell’AIA.

ID Proeedimento Tipologia di procedimento W WWWWW W
' "Riesame parziale dell’A'IA della Raffineria

421575 (compreso l’ID 421288) (com prensivo della modifica prescrizione
5.. .. 2. . - _ P1909pavim9nt41i9ne.pr1119iP9li 131139 way)

221,574 Riesame parziale tIell’AIA della CTE di
stabilimento

421885 Moclifiea sostanziale nuova URV
WW W WW421/1047 Riesame per analisi condotti camini E2 e E3

Autorizzazioni sostituite
Nella seguente tabella sono riepilogati tutti gli atti autorizzativi vigenti che si clevono intendere
integralmente sostituiti dal presente provvedimento:

ID Tipologia di procetlimento ATTO auto rizzativoProeedimento
WWWPrimaAIAWW,WW W WRaffi11eria WWWW W W

, 22 Prima AIA Centrale
WD_\W/AW1’DE.C1'20101‘273 661 2410512010
DVMDEC120101274 661 241051201W0W

421462 %"°mP8’.““7‘ Art. 1., commi 3,4,5,6,1
reSCHZ]On I

D)/A1'20l31‘I6028 del 09107/2013

421401 M°‘“fi°a. “°“ 1\/166111166 61611 ’URV_ _ ___._._._ 50819011919. __ _. I D\/A120] 3/26976 del 22111/2013

421677 MOdifica.non Nuovo assetto RHUII-IDCSostanzlale 1 DVA1201 5114374 del 2810512015

Modifica 11 Adeguarnento ai nuovi valori limite
421884 S ta . 1 emissividicuiall’Art.273,comma DM 31812015 del301'12/2015

DM 35712016 del 0511212016°s "me 1 3delD.Lgs.l52/06es.m.1. W WW WW WWWWW

Autorizzazioni vigenti
Nella seguente tabella sono riepilogati gli atti autorizzativi conelusivi di procedimenti VIA/AIA vigenti
che si devono intenclere aneora validi, le cui prescrizioni AIA sono pero riprese nel presente parere:

Proceggmento Tipologia di procedimento ATTO autorizzativo

421222 I v1.4111111 Piogetto T611166 R6666 ' DVA1'DEC1’201'11‘573 del 27110/2011
DM n. 373 del 27/1212017

Ottemperanza Verifiea di ottemperanza
VlP1'2880 preserizioni prescrizione A) 2 del decreto VIA

‘. VIA del 27/10120]. I
DVA1'20l5/3179 del 0410212015

EsclusioneVlP1'2991 VIA ‘ Nuova URV i DVA/DECf20l5/475 del 1711212015

221391 . VIAIAIA I A"?‘g““"“°“‘° d°““? C“*“"a'_edi 1 DM 6.15 6161 2910312011 .Cogenerazione

9.1 ID 42/575 — Procedimento di Riesame

Con decreto n. DVA/DEC1'20l31'194 del 2610612013 é stato disposto il riesame clell’AIA
DVA/DEC120l0/273 del 2410512010 rilaseiata alla Eni S.p.A. per l’esereiZio della Raffineria di Taranto
(pr66661m6m6 ID 421515).
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Tale riesame é finalizzatoz
a) alla verifica delle modalita di esercizio autorizzate per la raccelta di acque meteoriche e cli

drenaggio nei serbatei all’interno della Vasca TAE-B [paragrafo 9.1.1];
b) all’adeguar_nent0 del decreto di AIA del 24/5/2010 con le disposizioni recate dal piano contenente

le prime misure cli intervento per il risanamento della qualita dell’aria nel quartiere Tamburi (TA)"
per gli inquinanti benzo(a)pirene e PMIO, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta
Regionale n. 1944 del 2 ottobre 2012 [paragrajb 9.1.2];

c) alla valutazione delle interconnessioni esistenti con gli altri impianti dell’area dotati di
autorizzazione integrata ambientale, con riferimento alle condizieni in materia di qualitfi de1l’aria
giél definite per lo stabilimento ILVA con decreti del 4 agosto 2011 e del 26 ottobre 2012
[paragrafo 9. 1. 3]; -

d) all’adeguamento del decreto di AIA del 24/5/2010 alle disposizioni relative all’esercizio recate dal
parere cli VIA DVA-DEC-2011-573 del 27/l0/2011 [paragrafo 9. 1. 4];

e) riesame dei seguenti aspetti (gia oggetto del procedimento di verifica adempimento prescrizioni di
cui a11’ID 42/462):

0 modalité tecniche attuative delle coperture delle vasche cli disoleazione e le
tempistiche relative [paragrafo 9.1.5 a)];

0 monitoraggio e valutazione degli odori e analisi tecnica dei possibili interventi cli
mitigazione degli impatti olfattivi [paragrafo 9.1.5 11)].

In tale procedimento di riesame sono inoltre confluiti i seguenti procedimenti di modifica/riesami:
- ID 42/288 - piano di pavimentazione delle principali pipe way, di cui alla nota RADTA/DIR/CCH145
del 30 giugno 2011 [paragrafo 9.1.6];
- ID 42/407 - impianto recupero vapori presso il terminale marittimo, di cui alla nota
RADTAIDIR/CG/141 del 11 luglio 2011, concluso con provvedimento nota prot. n. DVA/2013/26976
del 22/ 1 1/2013 che autorizzava il punto di emissione S6, che si riporta per completezza [paragrafo 9.1. 7];
- ID 22/574, in quanto a seguito della nota prot. n. RAFTA/DIR/LA/201 del 19/10/2013, acquisita a1
protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-2013-24115 del
22/10/2013, con cui ENI S.p.A. comunicb il subentro ad Enipower S.p.A. nella gestione della centrale
termoelettrica della Raffineria di Taranto, i1 riesame dell’AIA della Raffineria (ID 42/575) include anche
i1 procedimento ID 22/574 avviato con decreto n. DVA/DEC/2013/195 del 26/06/2013 per i1 riesame
dell’AIA n. DVA/DEC/2010/224 del 24/05/2010 rilasciata per l’esercizi0 della centrale termoelettrica ex
Enipower, volto all’adeguamento della medesima AIA al Piano Tamburi [paragrafi 9.1.2 e 9.1.3].

9.1.1 Verifica delle modalitadi esercizio autoriizate per la raccolta di acque meteoriche e di
clrenaggio nei serbatoi

Relativamente alla raccelta delle acque meteoriche e cli clrenaggio nei serbatoi all’interno, sulla base degli
esiti della riunione del Gruppo istruttore del 23 e 24 sefiembre 2013, i1 Gestore con nota prot.
RAFTA/DIR/LA./213 del 31/10/2013 (DVA-25182/2013 del 05/ll/2013) ha trasmesse le integjrazioni
documentali, fornendo:

— la descrizione degli impianti cli trattamento acque reflue TAE‘, che si sudclivide in tre linee
denominate TAE A, TAE B e TAE C, con l’indicazi0ne dei flussi in ingresso e in uscita dagli
stessi, descrizione riportata anche a1 paragrafo 6.2 del presente parere;

— descrizione dello scarico a mare B, descrizione riportata anche al paragrafo 6.9 del presente
parere;

— Sistema di approvvigionamento idrico e bilancio idrico;
— la planimetria della rete drenaggi dei serbatoi di stoccaggio;
— la planimetria della rete di raccelta della acque meteoriche.
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In sintesi, nel suo complesso il TAE, descritto in clettaglio al paragrafo 5.1, si suddivide in tre linee
denominate TAE A, TAE B e TAE C, che ricevono e trattano, rispettivamente, le acque provenienti da tre
zone distinte denominate Zona A, Zona B e Zona C. Tutte le acque derivanti dalle zone B e C e pre-
trattate nel TAE B e TAE C, sono quindi convogliate al TAE A, che presenta lo schema di trattamento piil
completo, al fine di ridurre ulteriormente il carico inquinante. ' '

[ Flt Acqzuazm-335

Aliqllezhfififia

Inoltre, con riferimento ai reflui della centrale:
0 le acque reflue della centrale derivanti dal processo, da drenaggi e spurghi delle varie

appareeehiature d’in1piant0 e dalla raccolta delle acque piovane potenzialmente inquinabili da oli
0 prodotti chimici sono convegliate, attraverso i diversi sistemi di fognatura della raffineria, tra
cui i tre pozzetti limite di batteria (P192A, P17SA e P145A), all’in1pianto trartamento reflui di
raffineria (TAE A);

0 le acque di raffreddarnento- sono, invece, scaricate (attraverso gli scarichi parziali SC1, SC2 e
SC3) nel sistema di fognatura della raffineria, convegliate alla vasca S6005 oppure direttarnente
nel canale finale di Raffineria (Scarico A) e da qui nel corpo idrico recettore, il Mar Grande cli
Taranto. Con la documentaziene integrativa al1’istanza trasmessa dal Gestore con nota prot.
AIVIDE — 85/2013 del 16/09/2013, acquisita "al protocollo del Ministero dell‘an1biente e della
tutela del tenitorio e del mare il 19/09/2013, al n. DVA-2013-21386, il Gestore ha dichiarato che,
a seguito della dismissione cli diverse apparecchiature, non verranno piii utilizzati gli scarichi
parzia1iSC3-1eSC3-2. _ . .

Di seguito si riporta uno stralcio trafio dal Parere Istrultorio Conclusivo ( prot. CIPPC-00-2014-0001642
del 26/09/2014) parte integrante del provvedimento cli VIA./AIA DMA 75 del 29/03/2017, che
rappresenta il flusso delle acque reflue della Raffineria, compresa la centrale, in ingresso all’impianto di
trattamento TAE e allo scarico finale A.
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Acouia METEORICIE
E DI PROCESSO TAE A I WATER REUSE |

RAFFINERIA

in caso di non filnzionamenIo"'"'-'_..,___
del WATER REUSE

| ACQUE RAFFREDDAMENTO RAFFINERIA (AR)
— * vasca

]>' 66%) $6005
| ACQUBRAFFREDDANIENTO CTE (scz e scs) I

I ACQUE RAFFREDDAMENTO CTE (SC1~1 e SC1-2) ‘L

I SCARICOA |

Per avere un indicazione delle percentuali in volume degli scarichi parziali si e fatto riferimento a quanto
riportato a pag. 62 del PIC allegato al decreto di AIA DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 della
Raffineria.

E’ importante sottolineare che le acque meteoriche e di processo della raffineria, compresa la centrale,
d0p0 il trattamento a.11’impianto TAE, vengono inviate al1’impianto Water Reuse, che opera un ulteriore
trattamento (Ultrafiltrazione, Osmosi inversa e Filtrazione su carboni attivi) e da qui quasi completamente
riutilizzate per la preduzione acqua demi. Le acque di scarico del TAE A rappresentano infafli solo circa
1’1% delle acque scaricate allo scarico A (scarico parziale WR a valle del Water Reuse) o al massimo il
5% (scarico parziale UB) in caso di manutenzione del Water Reuse.

Inoltre, come riportato al par. 5.’? del presente parere, solo in occasione cli eventi meteorici eccezionali e
partieolarmente intensi viene afiivato lo Scarice B per lo scarico nel corpo idrico recettore “Mar Grande”
delle acque meteoriche di “seconda pioggia”.

Sulla base di quanto piil dettagliatamente riportato dal Gestore nella relazione allegata alla nota di
trasmissione delle integrazioni del 31/10/2013, l’utilizzo di tale scarico avviene, quindi, solo ed
esclusivamente in occasione cli eventi meteorici eccezionali che non consentono di gestite, aftraverso le
dotazioni impiantistiche della Raffineria — ovvero i serbatei di accumulo a corredo degli impianti di
trattament0- situazioni straordinarie ed anomale. Pertanto, unicamente in tali eircostanze e solo dopo
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apposita autorizzazione da parte del Consegnatario cli Turno, il Gestore provvede ad attivare tale scarico
consentendo il cleflusso verso il corpo idrico recettore delle acque successive a quelle cli prima pioggia.

A riguardo, e necessario tener presente che la Regione Puglia, con Regolamento 11. 26 del 9 clicernbre
2013, ha disciplinato le modalita di raccelta e trattamento delle acque meteoriche e, in considerazione cli
tale Regolamento, al punto BJ4) b) de11’allegato 1 del provvedimento cli VIA/AIA DM 75 del 29/03r’20l'?
e riportata la seguente prescrizione:

“II Gestore dovrd fomire entro 6 mesi dal rilascio dell ’AIA all ’Aut0rirc‘1 Competente una relazione
relativa alla verrfica del sistema di raccelta e trartamemo delle acque meteoriche nei termini di cui
al Regolamento della Regione Paglia n. 26 del 9 dicembre Z013, ‘e proporre gli interventi di
risanamento evenmalmenre necessari. Entro lo stesso termine temporale, il Gestore dovrd altresi
fornire all ’Aur0rit£1 Competente una relazione relativa agli esiti della verifica dell ’integrirc‘: delle
atmali superfici impermeabili, tenuto conto anche dei prossimi intervenri relativi al progetto dz‘
adeguamenro della centrale, ea‘ evenmalmente proporre 1' necessari inrerventi di risanamenfo.”

[1] Il Gruppo istruttore intende estendere all’intera Raffineria la disposizione, riportata al punto B.4),
lettera b) clell'allegato 1 del provvedimento di VIAlAIA DM n. 75 clel 29/0312017, prescrivendo
pertanto al Gestore di fornire entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento di AIA
all’Autorita Competente una relaziene relativa alla verifica del sistema di raccolta e trat‘tarnent0 delle
acque meteoriche conformemente al Regolamento della Regione Puglia n. 26 del 9 dicembre 2013, e
proporre gli interventi di risanamento, eventualmente necessari, cornpreso Padeguamento dell’attuale
sistema di trattamento delle acque reflue (TAE). Tale verifica dovra infatti prendere necessariamente
in considerazione anche le acque meteoriche associate all’inte1'vent0 di imperrneabilizzazione delle
pipe way cli stabilimento, prescritto nel presente provvedimento al paragrafo 9.1.6, e dei bacini di
eontenimento di cui al paragrafo 10.3.

[2] Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovra altresi fornire all’ISPRA una
relaziene relativa agli esiti della verifiea dell’integrita delle attuali superfici impermeabili ed
eventualmente proporre i necessari interventi cli risanamento.
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9.1.2 Acleguamento del decreto cli AIA del 24/0512010 alle disposizioni recate dal “Piano
contenente le prime misure di intervento per ii risanamento della qualitci dell’aria nel
quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti benz0(a)pirene e PM10, redatto ai sensi dell’art.
9, comma 1 e 2 del D.Lgs. 15512010, approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della
Giunta Regionale 2 ottobre 2012, n. 1944 (BURP n. 147 del 10/10.12012).

Con riferimento a quanto gia riportato nella parte descrittiva del presente parere in merito alle misure
previste dal c.d. “Piano Tamburi”, con le note prott. n. RAFTAIDIR/CGl1?2 del 31 agosto 2012 e n.
EPTAIPC/21082012 del 31l08/2012, sono state trasmesse agli Enti locali le relazione tecniche contenenti
le misure di intervento adottate e previste per gli inquinanti benzo(a)pirene (B(a)P) e PM10 emessi
rispettivamente dalla Raffineria e dalla centrale della raffineria ex Enipower, al fine del risanamento della
qualita dell’a.ria nel quartiere Tamburi. Da tali relazioni emerge che, per quanto concerne le emissioni di
B(a)P, il ciclo procluttivo della centrale e tale cla non produrre emissioni di B(a)P, mentre le emissioni
convegliate cli B(a)P dalla raffineria hanno valori in eoncentrazione sempre inferiori elo prossimi al limite
di rilevabilita e i relativi flussi di massa non superano in nessun caso la soglia cli significativita indicata
dal Piano Tamburi e pari a 0.5 g/11. In tali relazioni sono inoltre state individuate le pertinenti azioni
correttive al fine cli raggiungere gli obiettivi di mitigazione previsti dal Piano relativi alle emissioni
convogliate cli PM10. .
In Allegato A.24 consegnato dal Gestore, nel corso della riunione cli Gruppo Istruttore-Gestore del
02l12l2016, il Gestore dichiara che la Raffineria di Taranto, nel rispetto di quanto prescritto dal Piano cli
risanamento, in concomitanza dei wind days adotta una serie di azioni gestionali ed operative atte a
minimizzare le emissioni eonvogliate del parametro PM10 (es. programmazione e modulazione degli
interventi che possono generare transitori, effettuazione di campagne di analisi una tantum in
corrispondenza dei camini E1 ed E2 per la verifica e validazione delle misure adottate ai fini del
raggiungimento degli obiettivi prefissati, etc.).

[3] Si prescrive al Gestore che, durante i wind-days, al fine cli garantire l’obiettivo previsto di ridurre il
flusso cli massa cli emissioni in aria cli B(a)P (qualora presente in quantita significativa, ossia
‘superiore alla soglia cli rilevanza prevista alla tabella 1.1 della parte II clell’Allegato I alla parte quinta
del D.Lgs. 152l2006 e s.m.i., pari a 0.5 g/ora) e di PM10 del 10% rispetto ai valori medi giornalieri,
relativamente ai punti cli emissione aventi portata maggiore o uguale a 100.000 Nm3lh, dovra porre in
essere tutte le misure proposte nelle relazioni tecniche RAFTAJDIR/CGl172 del 31 agosto 2012 e
EPTA/PC/21082012 del 31/0812012.

[4] Si prescrive a1 Gestore che, durante i wind days, la CTE, le cui emissioni sono convogliate a1 earnino
E3, non potra utilizzare piii del 10% di olio combustibile se la portata e maggiore cli 0,5 t/h; se la
portata eminore di tale soglia l_’olio combustibile clovra essere escluso. _ _

{5} Si prescrive al Gestore che, durante i wind days, le unita, 1e cui emissioni sono eonvogliate ai camini
E1 e E2, non potranno utilizzare olio cornbustibile.

[6] Si presorive al Gestore di redigere una relazione complessiva annuale che eorreli gli eventi transitori
con le giornate di wind days, che dovra essere riportata nel report annuale con Ie modalita definite nel
PMC. .
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9.1.3 Valutazione delle interconnessioni esistenti con gli altri impianti dell’area dotati di
autorizzazione integrata ambientale.

A differenza delle prime AIA del 2010 rilasciate separatamente per 1’esercizio della Raffineria e della
Centrale, in quanto afferenti a Gestori diversi, in eonsiderazione del subentro di ENI S.p.A. anche nella
gestione della Centrale ex Enipower e conseguentemente della istanza della medesima Societa cli
considerare la Raffineria e la Centrale in un’unica autorizzazione, il Gruppo Istruttore, nell’a1nbito del
presente procedimento istruttorio, ha effettuato una valutazione integrata dell’eseroizio sia della
Raffineria che della Centrale, oramai asservita unicamente alle esigenze della raffineria, fissando 1e
preserizioni riportate nel presente parere.

Il Gruppo Istruttore ritiene quindi con il presente provvedimento eonclusa l’analisi di tale aspetto con
riferimento al complesso Raffineria + CTE. _

La rivisitazione congiunta con le restanti ALA di competenza statale delle installazioni coinsediate
nell’area di Taranto non puo essere oggetto del presente parere in quanto le relative prescrizioni sono
ancora in fase cli attuazione o di riesame come previsto nell’art. 8 del DPCM del 29 settembre 2017.

9.1.4 Adeguamento del decreto di AIA del 24105/2010 alle disposizioni relative al1’esercizio
recate provvedimento di VIAIAIA ])VA!DECl2011l573 del 27l10l2011.

Per quanto attiene le prescrizioni riportate alla lettera B) clel decreto £Li_.V_IAlAIA del 27/11l2011,
pertinenti con l’esercizio della Raffineria esistente sono riportate ed armonizzate nel successivoeapitolo
Q
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9.1.5 a) Modalita tecniche attuative delle coperture delle vasche di disoleazione e le tempistiche
relative - '

Come dichiarato dal Gestore-e sulla base degli esiti delle ispezioni condotte da ISPRA, gli interventi cli
copertura previsti per le vasche TAE A, TAE B e TAE C sono stati completati. I

Tuttavia, con nota prot. 25085 del 2'7r'04l2016, ISPRA ha segnalato che alcune vasche, non considerate
nel progetto di copertura approvato con il PIC di cui al1’ID 42l462, sono risultate prive di eopertura,
rilevando nel contempo la presenza di odori.

[7] Si prescrive al Gestore, tenendo conto della nota ISPRA sopra citata, cli eseguire ulteriori lavori di
copertura delle vasche e pozzetti non gia considerati nel progetto approvato di cui all’ID 42/462
quali:

— presso il TAE A: la vasca identificata come “acliacente alla S6004 AIBIC”, eoperta solo eon teli e
eon cliversi punti di discontinuita; il pozzetto di arrivo della fogna oleosa alla vasca S6004 A/BIC
e lo stramazzo adiacente alla vasca di raccolta dei fanghi S6014;

— presso il TAE B: il punto di arrivo dei “drenaggi serbatoi e drenaggi piattaforma ATB greggio” e
gli stramazzi adiacenti alle vasche S6002, S6012 e S6013;

— presso il TAE C: la vasca S-6003 C, attualmente parzialmente coperta con teli.
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9.1.5 b) Monitoraggio delle emissioni odorigene e interventi di mitigazione

Si riporta di seguito un riepilogo della questione relativa al rnonitoraggio delle emissioni odorigene, dalla
fine del 2012 ad oggi.
Nell’Allegato 5 alla nota prot. DVA12012128250 del 22111/2012, presentata in adempimento a quanto
prescritto dall’Art.1 , commi 3, 4, 5,6 e 7 del Decreto AIA prot. DVA/DEC1‘20101'2'I*'3 del 24/0512010, il
Gestore ha fomito il Piano di Monitoraggio delle emissioni odorigene e la mappatura delle possibili
sorgenti.
La documentaziene trasmessa dal Gestore é stata valutata conforme a quanto prescritto dall’Art.l , comma
7 del Decreto AIA (cfr. PIC prot. DVA-1602812013 del 0910712013).
In occasione della riunione del Gruppo Istruttore del 23-24/09/2013, ARPA Puglia ha presento delle
osservazioni preliminari relativamente alla documentaziene prodotta dal Gestore (Allegate A al Verbale
prot. CIPPC-182312013 del 3_01'091'2013). In particolare ARPA Puglia rilevava che il documento
presentato dal Gestore non teneva conto delle fasi cli arresto, avvii e fermate e sottolineava le criticita
legate alla gestione degli idrocarburi residui nei serbatoi soggetti ad operazioni di pulizia/bonifica, con
conseguente clispersione cli sostanze odorigene in atmosfera.
ARPA Puglia riteneva infine necessaria la fonnulazione di uno specifico piano che considerasse sia lo
scenario di funzionamento routinario degli impianti che gli eventi transitori, per i quali si rendava
necessario analizzare le emissioni odorigene e le conseguenti eventuali misure di rnitigazione.
Con nota ISPRA prot. n. 39045 del 021' 1012013 l’Autorita di Controllo trasmetteva una nota di valutazioni
sull’attuazione del “Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene”, anche ad esito dei risultati dalle
campagne cli monitoraggio condotte dal Gestore negli anni 2011,2012 e 2013.
In tale nota ISPRA evidenziava delle criticita nel posizionamento dei recettori sensibili rispetto alle
direzioni dei venti prevalenti e ribadiva la valutazione delle situazioni di transitorio e degli intewenti cli
mitigazione in atto. Pertanto, ISPRA riteneva di richiedere al Gestore una revisione del piano di
monitoraggio delle emissioni odorigene e una relazione che descriveva gli interventi di mitigazione. A
tale nota l’Autorita Competente diede seguito con una richiesta al Gestore di cui al prot. DVA-
2448412013 del 2811012013.
Con nota RAFTA/DIR/LA/39 del 28102/2014 il Gestore riscontrava il documento ISPRA, sottolineanclo
che:

0 i recettori dj cui al piano di monitoraggio adottato sono prevalentemente ubicati sottovento alla
Raffineria in condizieni cli vento cla Ovest in quanto lo stesso spira dal mare verso Pentroterra e la
seelta degli stessi e ritenuta coerente rispetto alla direzione dei venti prevalenti.

0 le condizioni cli transitorio sono aspetti previsti nella normale conduzione degli impianti e le attivita
di rnonitoraggio olfattometrico eseguite dipendano solo dalle condizioni anemometriche e non
da1l’assetto di marcia assunto dalla Raffineria.

Relativamente agli interventi cli mitigazione degli impatti olfattivi,_il Gestore individuava un eleneo di
quelli in corso alla data di redazione della nota, fornendo lo stato cli attuazionelavanzamento delle relative
attivita:

0 Programma LDAR — Avviato nel 2010;
I Copertura vasche Impianto TAE — termine previsto per Aprile 2014;

Con nota prot. 2146612014 del 1110412014 ARPA Puglia trasmetteva le proprie valutazioni in merito al
documento trasrnesso dal Gestore, evidenziando le seguenti criticita:

O scelta dei recettori e dello scenario “worst case” da parte del Gestore; _
0 valutazioni del Gestore in merito ai livelli cli concentrazione superiori in siti lontani dalla Raffineria;
0 tempi di analisi dei campioni non conformi alla norma UNI EN 1322512004;
0 valutazioni del Gestore in merito ai valori di incertezza.

Con nota prot. 1648412014 del 16/0412014, ISPRA trasmetteva le proprie valutazioni in merito al
documento trasmesso dal Gestore, rilevanclo che il Gestore nella sua nota non aveva fomito elementi
nuovi, ritenenclo altresi valide le osservazioni gia esperite in merito a1l’attuazione del moriitoraggio degli
odori illustrate nella nota prot. ISPRA 3904512013 del 0211012013. "
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Con nota prot. 3586412014 del 08/09/2014, a seguito degli esiti del sopralluogo effettuato presso la
Raffineria su richiesta da parte della Prefettura di Taranto per segnalazioni di odori molesti nella citta di
Taranto, ISPRA proponeva a1l’Autorita Competente di prescrivere al Gestore Pesecuzione di una nuova
campagna di monitoraggio che tenesse conto delle osservazioni esperite cla ISPRA e ARPA Puglia,
includenclo anche attivita di monitoraggio nel corso di una fermata di unita di rafiineria attinenti alla
generazione di composti odorigeni '
Pertanto, con nota prot. DVA-33360 del 16/ 1012014, l’Autorita Competente prescriveva al Gestore di
effettuare quanto richiesto da ISPRA.
Con nota RAFTA1DIR1LA/249 del 16112/2014, i1 Gestore trasmetteva il Piano cli Monitoraggio delle
emissioni odorigene — Rev 1 datato Dicembre 2014 e una nota tecnica di definizione degli interventi di
mitigazione della diffusione degli odori, in risposta a quanto prescritto da1l’Autorita Competente. Le
principali integrazioni al preeedente piano di monitoraggio riguardavano principalmente:

0 Estensione clell’attivita di monitoraggio a11’estemo della Raffineria; u
I Monitoraggio dei transitori;
0 Georeferenziazione dei recettori;
0 Dati cli menitoraggio e analisi de1l’ince11ezza della misura.

Nella nota i1 Gestore ribadiva che la Raffineria aveva agito in maniera significativa sul eontenimento
delle emissioni fuggitive e, nello specifico, l’azione di contenimento era stata realizzata mediante
l’attuazione del programma LDAR, mentre per le emissioni diffuse 1’intervento aveva riguardato la
copertura delle vasche de11’impiant0 TAE, interventi entrambi eseguiti in otternperanza a specifichc
prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, i1 Gestore ribadiva che:

o le potenziali sorgenti emissive presenti all’intemo della Raffineria di Taranto sono posizionate cli
fatto in tutte 1e varie aree dello stabilimento, circostanza questa che garantisce l’idoneo presidio a
tutte le zone dello stabilimento, e questo in qualsiasi condizione di marcia degli impianti.

0 l’attivita di menitoraggio olfattometrico conseguente al Piano di Monitoraggio dipende solo dalle
condizioni anemornetriche riferibili ai venti prevalenti, aspetto quest’u1tim0 che esula dal
particelare assetto di marcia assunto dalla Raffineria durante i monitoraggi, condizione che
evidenzia la rappresentativita del dato misurato in ogni condizione dello, stabilimento, ossia anche
in condizieni di transitorio.

A conferma di quanto sopra, il Gestore evidenziava che 1e attivita di monitoraggio olfattometrico sono
state effettuate sia nei giorni immediatamente successivi ad una comunicazione di riavviamento impianti
e, quindi, in eondizioni di transitorio di impianto ancera in essere (cfr. comunicazione
RAFTA1DIR1CG190 del 20 MAG 2013 e relativo Rapporto di Indagine del 22 MAG 2013), sia in
concomitanza di condizioni di transitorio cli impianto per femiata/riavviamento impianti (cfr.
comunicazione RAFTA/DIR/LA1219 del 0611112013 e relativo Monitoraggio olfattometrico Straordinario
del 07111/2013).
Per quanto attiene alla valutazione delle procedure di fermata e riavvio degli impianti con identificazione
delle eventuali sorgenti temporanee di sostanze odorigene, delle relative azioni di riduzione, i1 Gestore
diehiarava che la Raffineria di Taranto, in occasione di fermate programmate per rnanutenzione degli
impianti con fasi di transitorio piu gravose, ossia i transitori di impianto che coinvolgono
contemporaneamente piu unita di Raffineria significative anche dal punto di vista del processo produttivo,
adotta da tempo accorgimenti di tipo impiantistico-gestionali finalizzati ad evitare qualsiasi ipotetica
emissione odorigena connessa a tali attivita.
Nello specifico, i1 Gestore riportava i principali accorgimenti finalizzati a neutralizzare 1e potenziali
sorgenti cli sostanze odorigene, ipotizzabili, in occasione delle suddette fermate:

0 Adozione di idonei ratei di variazione dei parametri fisici caratteristici del1’attivita in essere
(variazione di temperatura e pressione dei fluidi interni a11’impianto);

0 Adozione di idoneo piano analitieo mirato a caratterizzare la composizione dei fluidi presenti
all’interno de1l’impianto;

0 Autorizzazione a11’iso1a1nento delle apparecchiature di cui é prevista l’apertura;
I Esecuzione di prove strumentali atte a scongiurare la presenza di sostanze pericolose;
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Q Autorizzazione aIl’apertura delle apparecchiature gia isolate.
Pertanto, la Raffineria prevedeva cli mettere in atto il menitoraggio olfattometrico anche in occasione cli
fermate programmate per manutenzione degli impianti con fasi di transitorio piu gravose.
Con nota DVA — 114812015 l’Autorita Competente ha richiesto all’ISPRA 1e proprie valutazioni in
merito alla revisione del piano di monitoraggio trasmesso dal Gestore.
Con nota prot. 1443412015 del 1210312015 ARPA Puglia (a seguito della richiesta cli parere formulato da
ISPRA con nota prot. 376312015 del 2710112015), trasrnetteva le proprie valutazioni relativamente
a11’aggiornamento del piano di menitoraggio trasmesse dal Gestore, ritenendo che il piano di
menitoraggio trasmesso dal Gestore non esaustive delle osservazioni formulate e richiedendo un nuovo
aggiomamento come dettagliato nella nota ARPA prot. 1004112015 del 2410212015-
Con nota prot. 1396812015 del 2710312015, ISPRA proponeva a11’Autorita Competente di diffidare i1
Gestore a11’aggiomamento, entro 30 giorni, del piano di monitoraggio delle emissioni odorigene seconclo
quanto richiesto da ARPA Puglia. Tale proposta fu accolta da11’Autorita Competente con 1a nota di
diffida prot. DVA-1024412015 del 1610412015.
Con nota RAFTA1DIR/LA1144 del 1510512015, il Gestore fomiva una nota tecnica in cui propone le
modifiche da effettuare al piano di monitoraggio delle emissioni odorigene.
Con nota prot. 4919312015 del 0311112015, ISPRA riteneva le proposte del Gestore non esaustive e
rimandava all’attuazione delle proposte operative di ARPA Puglia dettagliate nella nota prot. 5984512015
del 2111012015.
Pertanto, con nota RAFTA/DIIURP1347 del 2211212015, il Gestore trasmetteva il “Piano all menitoraggio
delle emissioni olfattive — Rev2 Dicembre 2015 ”. Gli aggiornamenti evidenziati dal Gestore rispetto alla
precedente revisione del piano di menitoraggio, riguardano principalmente:

0 la scelta dei recettori esterni a1l’impianto;
0 la tempestivita dei campionamenti.

A valle cli tale nuova versione del Piano, eon nota prot. 24131 del 2010412016, ISPRA proponeva
all’Auto1-ita Competente di sospendere la cliffida e rimandare la valutazione alla Comrnissione AIA-IPPC
ne11’ambito di un riesame che affronti la problematica dal punto di vista degli interventi mitigativi alla
sorgente e delinei conseguentemente un opportuno monitoraggio. Nelle more di tali valutazioni, ISPRA
proponeva che i1 Gestore desse seguito alla Rev2 del Piano di monitoraggio (trasmessa con nota
RAFTA1DIR/RP1347 del 2211212015).
Conseguentemente, eon nota prot. DVA-1160012016 del 2910412016, l’Autorita Competente invitava la
Commissione AIA-IPPC a tener conto di quanto richiesto da ISPRA nella nota prot. 24131 del
2010412016 nell’ambito dei procedimenti di riesame in corso, sospendendo la diffida a1 Gestore.

ISPRA con nota prot. 13605 del 2010312017 ha ribadito quanto gia riportato nella nota del 2010412016.
Con nota prot. DVA 5216 del 0610312017, la DVA ha inoltrato alla Commissione AIA la documentaziene
trasmessa dal Gestore con nota prot. RAFTA1DIR1RP183 del 2110212017, contenente valutazioni tecniche
sul metodo e sul merito degli accertamenti effettuati da ARPA Puglia in ordine ad episodi odorigeni
segnalati dai cittadini di Taranto.
I1 Gestore, come ripoitato nella parte descrittiva del presente parere, con la documentazione trasmessa a
seguito del decreto di avvio del presente riesame, di cui alla nota prot. RAFTA1DIR1RP1270 del
28/0712016, ha presentato in all. E10 i1 “Piano di menitoraggio delle emissioni adorigene - Rev. 3” -
Luglio 2016, che differisce rispetto alla Rev.2 del 2211212015 solo per quanto attiene i punti di
eampionamento, i quali, conformemente a quanto indicato dal DM 274 del 16/ 1212015, sono posizionati
tutti a1l’interno della Raffineria. Inoltre “con Fintegrazione deI1’a11egat0 E.l0 presentata nel1’an1bito della
riunione del GI del 0211212016, il Gestore ha descritto gli interventi di mitigazione delle emissioni
odorigene adottati, consistenti nell’attuazione del programma LDAR e nella copertura delle vasche TAE,
evidenziandone i benefici ottenuti.
I1 GI, prendendo anche atto delle dichiarazioni del Gestore e di quanto segnalato dall’ISPRA con 1e note
del 2010412016, del 2710412016 e del 2010312016, prescrive al Gestore:
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[3]

I9]

I101

[111

di effettuare da1l’emanazione del presente provvedimento di AIA i1 monitoraggio delle emissioni
odorigene limitatamente alle sorgenti ubicate a11’intemo del perimetro de11’instal1azione, con
frequenza almeno mensile, conformemente a1 Piano rev. 3 - luglio 2016 riportato ne11’a1legato E10
della documentaziene trasmessa per il presente riesame e alla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23
e s.m.i., e di inserire tale attivita nel proprio SGA, definendo specifichc procedure operative volte
all’attuazione di idonee misure correttive nel caso di eventuali eventi odorigeni. Gli esiti ‘cli tale
attivita di monitoraggio dovranno essere riportati nel Report annuale con le modalita definite nel
PMC;

cli garantire il rispetto delle concentrazioni limite riportate ne11’allegato tecnico di cui alla Legge
Regionale 16 aprile 2015, n. 23 e s.m.i.

cli effettuare, entro il 28 ottobre 2018, anche in eonformita alla BAT 11. 49, gli interventi volti a
mitigare le emissioni odorigene generate dalla respirazione a1l’atmosfera dei serbatoi contenenti
prodotti con tendenza a generare vapori, quali grezzo, virgin naphta, benzine, sode esauste, ovvero
stoccati in serbatoi riscaldati quali i bitumi, come ad esempio: calze di contenirnento sui tubi guida
dei supporti, guaine sui tubi di calrna e sui tubi guida dei tetti galleggianti, eventuali polmonazioni
per alcune tipologie di prodotti.

di presentare a1l’Autorita Competente, entro 6 mesi da1l’ernanazione del presente provvedimento,
uno studio volto a valutare l’eventuale presenza di emissioni odorigene connesse alle attivita di
carico1scarico effettuate presso il Campo Boe. Tale studio deve essere corredato anche da dati
statistici della movimentazione degli ultimi tre anni, da stime quali-quantitative dei fenomeni
odorigeni e da una descrizione delle operazioni e delle procedure attuate.
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9.1.6 Modifica della prescrizione delI’AIA che prevede un “Piano di pavimentazione delle
principali pipe way” (ID 421288).

Al cap.7 pag 131 del Parere Istruttorio allegato a1 Decreto AIA prot. DVA1DEC120101273 del
2410512010, si prescrive al Gestore Fimplementazione di un piano di pavimentazione delle principali
pipe-way di stabilimento:
“E ’ fatto obbligo dz’ implemenrare e realizzare i seguenti tre intervene?‘ indicati dal Gestore in sede di
domanda dz‘ autorizzazione:

- an piano di installazione dei doppi fondi sui serbatoi all stoccaggio dei liquidi idrocarburici in
minimo due serbatoi a11 ’anno,'

- un piano dz’ pavimentazione delle principali pipe-way dz’ stabilimento. ”
Con nota n. RAFTA/DIR1CG1145 del 3010612011 (DVA12012116788 del 1210712011), il Gestore ha
presentato istanza di modifica di tale prescrizione, proponendo di sostituirla con un piano di adozione di
misure tecniche e gestionali considerate dal Gestore stesso pii: appropriate ed eflicaci, cli piii rapida
attuazione e con minors’ cross-media eflects.
Successivamente, il Gestore, con le note di seguito riportate, ha trasmesso 1e integrazioni documentali
richieste dal Gruppo istruttore:

— RAFTA1DIR1CG1239 del 19112/2012 (DVA12013184 de10310112013
- RAFTA1DIR1LA1213 del 3111012013 (DVA/2013/25182 del 0511112013).

Ne] documento allegato all’istanza del Gestore del 3010612011 e riportato uno studio di fattibilita
dell’intervento prescritto nel Decreto AIA. All’interno di tale studio di fattibilita i1 Gestore fornisce una
descrizione delle principali pipe-way di stabilimento prima di procedere con una disamina in merito alla
fattibilita tecnico-economica de11’intervento di pavimentazione delle pipe-way. I1 Gestore evidenzia che:

0 lazsuperficie utile occupata dalle principali pipe-way di Raffineria risulta pari a un totale di 77.905
m

I le pipe-way non sono pavimentata
0 le tubazioni sono molto prossime al piano campagna
0 tutte le pipe-way principali sono provviste di canali di scolo delle acque meteoriche.

Ad esito della disamina della fattibilita dell’intervento di pavimentazione delle pi way, basata sulla
valutazione dell’interazione de11’intervento di copertura con Foperativita della Raffineria, dei costi
del1’0pera e degli impatti sulla gestione delle acquee meteoriche cli stabilimento, il Gestore ha evidenziato
la non fattibilita del1’intervento di pavimentazione delle pipe-way, proponendo. in alternativa,_una serie di
procedure di mitigazionedel risc_11i_o di perdite dalle tubazioni.
I1 Gestore dichiara che, allo scopo cli mantenere efficienti le attrezzature di Raffineria, si eseguono
controlli, ispezioni e manutenzioni secondo determinate procedure e frequenze. Ijattivita di ispezione,
controllo e manutenzione preventiva e rivolta a varie tipologie di apparecchiature e macchine. 11 Gestore
elenca una serie di procedure1istruzioni:

0 NT0756__LG_GEN-REVO —- Manuale di manutenzione industriale;
0 NT_0905_LG_ISP-REVO — Manuale di ispezioni e collaudi;
0 SGA-MOSTI-1104-16 — Movimentazione e stoccaggio idrocarburi;
9 SGA-EMAMB-0104-19 — Emergenze Ambientali.

In particolare il Gestore dichiara che per 1e pipe-way, la Raffineria ha definito un programma di controllo
ispettivo secondo 1e procedure ENI; 1e ispezioni visive sono invece condotte dal personale operativo e di
manutenzione in accordo all’istruzione operativa NT1012_IO_lSP_REVO.
I1 Gestore dichiara inoltre che sulle linee delle pipe-way viene effettuato un controllo ogni 10 anni; in
particolare viene effettuato un controllo spessimetrico nelle zone di maggiore criticita ed un’ispezione
visiva per individuate eventuali anomalie.
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Il Gestore dichiara altresi che le tubazioni sono protette dagli agenti atmosferici estemi mediante
opportune vernici adatte per ambienti marini ed industriali. Nelle ispezioni decennali viene eseguita opera
di ripristino di tali vemici delle zone eventualmente deteriorate.
Oltre all’applicazi0ne delle sopra citate procedure di controllo e ispezione, allo scopo di ridurre il
potenziale rischio di eventuali perdite accidentali dalle pipe-way, avvio uno studio finalizzato
al1’individuazione degli “accoppiamenti flangiati critici”, definendo a valle dello stesso un piano di
controlli per tali punti.
Ne11’ambito delle integrazioni documentali trasmesse, il Gestore ha fomito poi una descrizione:

— delle modalita di ispezione e controlli preventivi effettuati dalla Raffneria sulle proprie pipe-way;
— delle misure, di comprovata efficacia, poste in essere dalla Raffineria per la rnitigazione del

rischio delle potenziali perdite accidentali di prodotti petroliferi dalle tubazioni (es. procedure di
controllo, etc.); ' _ _

— delle risultanze dello studio degli accoppiamenti flangiati “critici” di sito e relativo piano di
controllo previste per tali accoppiamenti. Nelle specifico, dallo studio effettuato non si
evidenziano situazioni di criticita in relazione a fattori quali: fluidi trasportati, condizieni di
esercizio, fattori di stress meccanico, etc..

Con la nota prot. RAFTA1DIR1LA/213 del 3111012013 i1 Gestore ha fomito la planimetria delle aree
pavimentate e non (tetra nuda) della Raffineria. Dall’analisi cli tale planimetria, si eviclenzia la
preponderante presenza di superfici non pavimentate, soprattutto nell’area su cui sono ubicati i serbatoi di
stoccaggio. In particolare si evidenzia che la quasi totalita della pipe trench risulta non pavimentata.
Infine, nel documento “Evenruali criricira riscontrate ne1l’attuazione di prescrizioni AIA”, di cui
a1l’a11egato E.4 della documentaziene trasmessa a seguito del decreto di avvio del presente riesame, i1
Gestore ha ribadito 1e criticita connesse a1l’attuazione della prescrizione in parola. I1 Gestore, inoltre, ha
richiamato la nota prot. RAFTA1DIR1CG1213 del 0511012013 per precisare che sia Pintervento di
pavimentazione delle principali pipe way di sito che l’intervento di pavimentazione dei bacini di
contenimento dei serbatoi non fossero mai stati indicati dal Gestore in sede cli domanda di AIA a suo
tempo trasmessa e che, per tale motivazione, l’Auto1-ita Competente avrebbe dovuto effettuare una
rettifica della suddetta prescrizione.

ll GI, prendendo atto di quanto sopra riportato, prescrive al Gestore:

[12] di effettuare il monitoraggio delle pipe way secondo modalita e frequenze, concordate con l’ISPRA,
tali da garantire, su tutti gli elementi critici della pipe-way di Stabilimento, il controllo dei rilasci e
il tempestivo intervento in caso di rilasci accidentali al fine di prevenire contaminazioni del suolo.
Gli esiti di tale attivita di monitoraggio e manutenzione dovranno essere riportati nel report annuale
con le modalita definite nel PMC;

[13] di trasmettere al1’Autorita Competente, entro 6 mesi da11’emanazione del presente provvedimento di
AIA, un piano di miglioramento contenente specifiche soluzioni tecniche finalizzate a1
contenimento e1o confinamento delle eventuali perdite clagli accoppiamenti flangiati “critici”,
comprese le tecniche di impenneabilizzazione, effettuando Paggiomamento delle frequenze di
ispezione in coerenza col piano presentato.
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9.1.7 Moclifica relativa a11’intervento di miglioramento c1ell’impianto recupero vapori presso il
terminale marittimo (ID 421407) - nota RAFTA1DIR1CG1l41 del 11 luglio 2011.

In merito al procedimento di modifica concemente l’intervento per migliorare le prestazioni
dell'impianto recupero vapori ubicato presso il Terminale Marittimo (Pontile Petroli) di cui all’istanza del
Gestore presentata con nota prot. RAFTA1DIR1CG1141 del 11 luglio 2011', la Commissiene, con nota
CIPPC1201312099 del 1411112013, ha trasmesso al Ministero'dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare il Parere Istruttorio Conclusive e il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo.

Con il provvedimento prot. n. DVA/2013126976 del 2211112013 si autorizzava il punto di emissione S6,
attivo solo in condizioni di indisponibilita della retefizel gas.

Le prescrizioni indicate nel parere istruttorio di cui alla nota della DVA del 2211112013 sopra citata sono
Liportateal successive pgagrafo 10.5 “Emissieni in armosflzra di tipo conyogliato” delpresente parere.
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9.2 ID 421885 -— Modifica Sostanziale concemente nuovo sistema VRU di Raffineria

Con nota prot. RAFTA1'DIR1LA165 del 0410312015, acquisita al prot. DVA1201516732 del 1110312015, il
Gestore ha presentato istanza di modifica sostanziale de11’AIA concemente i1 miglioramento tecnologico
dell’Unita di recupero vapori (VRU), ubicata presso il terminale rnarittimo (Pontile Petroli), mediante la
realizzazione di un nuovo sistema di recupero vapori. '

Si riporta un riepilogo delle valutazioni esperite a seguito dell’analisi della documentaziene presentata dal
Gestore:

1. il decreto di AIA prot. DVA1DEC/20101273 del 2410512010 autorizzava un’Unita di Recupero
Vapori con una emissione discontinua al camino S6, nel-rispetto del limite di 10 g/Nm3 cosi come
previsto dal D.Lgs. 152106 e s.m.i. Conseguentemente, le emissioni -teoriehe di COV autorizzate
al camino S6 risultavano pari a 42 t1anno, in considerazione di una portata in ingresso di 1.400
Nm31h e con una previsione di 3.000 hfanno di esercizio del1’URV;

2. il provvedimento di AIA prot. DVA12013126976 del 2211112013 autorizzava la modifica
dell’Unita di Recupero Vapori, consistente nella realizzazione del collegarnento dell’URV alla
rete di fire! gas di Raffineria, al fine di_€11J‘1_L1ll_g1,_re__1e_,<?:missioni di COV, conseguendo anche un
recupero energetico pari a 48 TEP1am'1o. Le stime sopra descritte non contemplavano le
condizioni di indisponibilita della rete fuel gas (fermate di impianti per esigenze operative)
durante le quali 1’URV avrebbe funzionato cosi come originariamente autorizzato da11’AIA del
2010, ossia convogliando le emissioni sempre al camino S6;

3. la modifica proposta dal Gestore e oggetto del presente parere prevede Ia sostituzione
de11’esistente URV, collegata alla rete di fuel gas, con un sistema costituito cla due URV di pari
caratteristiche (ognuna in grado di trattare i vapori di ritomo da nave alla portata di caricamento di
3.000 m31h) installate in parallelo, con a valle una Unita di Conversione Tennica (UCV) in grado
di abbattere gli idrocarburi residui e garantire una emissione residua di COV pari a circa 2 t1am1o,
in qualsiasi condizione impiantistica e di esercizio della Raffineria;

4. il provvedimento di VIA prot. DVA1201513179 del 0410212015 relativo alla verifica di
ottemperanza della prescrizione di cui al decreto VIA1AIA prot. DVA1DEC120111573 del
2711012011, la quale prevedeva che “ll Proponente dovra presentare entro 1 ’avvio dei lavori di
costruzione del progetto an piano di intervento eomposto di iniervenii gestionali e/o_ tecnologici
che permetta all conseguire la totale compensazione dell ’incremen1‘o di emissioni di COV (36
t/anno) dovute al progetto Tempa Rossa e quindi mantenere l’assei‘ro emissivo inalrerafo rispetto
all ’ante operam. ” 1

5. dal provvedimento di cui al punto precedente emerge che:

0 sia la modifica all’URV, consistente nella realizzazione del collegamento alla rete di fuel
gas, autorizzata con il provvedimento cli AIA prot. DVA120l3126976 del 22/1 l/2013, che
la proposta altemativa di sostituzione de1l’URV, con un nuovo sistema ZURV + IUCV,
cosiituiscono laprimaparte del Piano a'i intervento di cui al punto precedente;

0 l’URV collegata alla rete di fuel gas, di cui al provvedimento di AIA del 2211112013, puo
giobalmente determinare una riciuzione di emissioni annue pari a 42 1/anno, ma che tale
sistema non puofunzionare durante le fermate di impianti per esigenze operative, ovvero,
in condizioni di indisponibilira della rete difuel gas;
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I la fermara di impianti é quantificabile in circa 60 g/anno e che le emissioni riferite a tali
fasi sono guantificabili in circa 7 I/anno; .

0 al fine di prevenire le emissioni di COV in qualsiasi condizione impiantistica e di
esercizio, e quindi anche durante 1e fermate di impianti per esigenze operative, é stata
prevista la sostituzione de1l’URV collegata alla rete fuel gas con un nuovo sistema
costituito da 2URV + IUCV, il quale permetterebbe, quindi, una riduzione delle emissioni
di COV proprio durante la fase di fermata impianti;

6. il provvedimento di esclusione del progetto 2UR'\1 + IUCV dalla procedura di VIA, prot.
DVA/DEC120151475 del 1711212015, con prescrizioni, riporta che il progetto per il
miglioramenio iecnologico del sistema di recupero dei vapori della Raflineria ENI non produce
impatti significativi e negaiivi su1l’ambiente, e a1 conirario si assisre ad una maggiore tutela;

7. il punto di emissione S6 autorizzato con il provvedimento di AIA del 2211112013 si sarebbe
dovuto attivare solo in condizieni di indisponibilita della rete fiael gas, ovvero durante 1e fermate
impianti, e che, come risulta dal provvedimento di VIA del 04/0212015, la fermata impianti e stata
quantificata in circa 60 g1anno, pari a circa 500 h/anno di esercizio de11’URV; valutato che le
emissioni clell’URV al camino S6 in tali condizieni sarebbero pari a:

0 emissione teorica al camino S6 = (concentrazione teorica autorizzata dal1’AIA 2010 =
10 g/Nm3) x (ore di fennata impianti1anno = 500 hfanno) x (portata camino S6 = 1.400
Nm31h) = :1 t1ann0;

0 emissione stimate al camino S6 = (concentrazione stimata dal gestore, di cui alla nota
prot. RAFTA1DIR1CG1105 del 1310612013, per il post modifica AIA del 2013 = 3.192
mg,/N1113) x (ore di fermata impianti1anno = 500 h1anno) x (portata camino S6 = 1.400
Nm31h) = 2 t1anno.

8. il progetto proposte dal Gestore puo risultare sostanzialmente in linea con le migliori tecniche
disponibili, stante 1e peculiari condizieni di esercizio previste dal Gestore;

Nel corso della riunione di Gruppo Istruttore del 0410312016, di cui al Verbale prot. CIPPC128912016 del
08103/2016, e stato discussa la proposta preliminare di rispetto dei valori limite per le emissioni al nuovo
camino S6 di segui to indicati:

. _ ]. '6 is ";,,;E* .I“ * . _ .
- ;- _ D_LgS_ Concentrazione Concentrazwnc 2VLE

' ' ' mg- (mgmm,) . (mg1Nm“) (mg1Nm3)
_ _ _ ...__ ___._ .__*.l_.__-..._ *_._ .-_.. ..

’VLE
prescritto
(t1anno)

HC totali 10.000 ll < 476 130 470 2

I Sistema H38 5 € 2 _ _ - 2 217 0’O3__
" 1 P91119919" SO; 500 ' <238 " 78 230 '1‘ 1,2

S6 new 18.000 vaporial A mm" ‘
I pgnfile NOX 500 4 200 3,1

1 VRUNCU J Ea 1 <2s0 111 I SI I250 1,1
Polveri 50 < 29 11 20 0,17

I 11 Gestore dichiara che la porlata dei fumi e le concentrazioni di inquinanti riportate in tabella sono da intendersi come valori massimi
riconducibiii solo a determinate condizieni di funzionamento dcrivanti dalla variabilita degli asserti operativi del1’intero sistema da inizio a
fine carieamento.
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2 I valori limite sono esprcssi come media oraria e riferiti a] 3% O;
3 Come risulta da pag. 7 c 17 del parere al legato al provvedimento cli esclusione dalla procedura cli VIA del I41] 2f20l 5, tali flussi sono stati

caloolati dal medesimo Gestore sulla base della ooncentrazione media e della portata media pari a 14.600 Nmsfa e considerando che per un
carico previste cli 5,2 milioni t-‘anno 0CC0l'l'|': un esercizio del sistema pari a 1.100 orez'ar|no.

A seguito della riunione di Gruppo Istruttore del 04z’O3z'20l6, di cui al Verbale prot. CIPPC 289/2016 del
08f03/2016, é stata trasmessa al Gestore la nota prot. DVAITIOI del 15/03z’20I6 contenente le richiesto cli
integrazioni di cui all’Allegat0 Bl del Verbale della riunione di Gruppo lstruttore.

Il Gestore, con nota RAFTAfDIRfRPz’l2S del l3z’04z’20l6, acquisita al prot. CIPPC 648/2016 del
l5z’04f2016, ha trasmesso il riscontro alle suddette richiestc cli integrazioni.

Con particelare riferimento alle condiziom‘ determirzanti fermate dz‘ impianti per esigenze operative che
causano cozzdzziozzz dz‘ zndisponibilita della rete fuel gas e Ie regzszrazioni di delle jermate a parrire dal
2013, all’intem0 della suddetta nota il Gestore ha comunicato che (in corszvo le dichiarazioni del
Gestore): “Le condz'zz'orzz' dz‘ esercizio che dererminano Ia messa in servizio del VRU attuale e del relativo
punto di emissione S6 sono rappresentate dallejermare impianti dz‘ Raflineria che utilizzanofuel gas. Con
rzjizrimenfo alla rzchiesra di cui al punto 4) si evidenzza che, a partire dall ’armo 2013, non si sono
verzficare condizioni dz‘ fermate impianti per esigerzze operative tali do deterrnizzare indisponibzlita della
rete fizel gas e perzazzto emissioni dal punto dz’ emergerzza S6 deZZ’impz'anIo URV. Ne! corso dell ’armo
2016, irz relazione al programma difizrmate impianti della Raflineria, sf prevedono jermare impianti per
esfgenze operative tali da determznare Fatzivazione del punto dz‘ emissione S6. Sara cum del Gestore
comunicare prevezzrzvamezzte agli Enti Prepostz, in occasione delle citate fermate, anche quanto sopra
descrizzo.
Pertanto, sulla base dz‘ cio, e come gia ampiamente descrztto zzeil ’ambz'to del procedimento dz‘ esclusione
a VIA, z‘! migfioramento recrzologico delfatrzzaie sistema dz‘ recupero vapori, se fosse gza operativa
avrebbe consentito una mfgliore performance ambientale determinando la mizzimizzazzone delle emissioni
dz‘ VOC descritta nella documentaziene dz’ progetto.”

In Allegato 1 alla nota RAFTAJDIRIRPI125 del l3z’04z’2016, il Gestore ha fomito il dettaglio progettuale
clell’interc0m1ecting e servizi accessori (linee di collegamentoflrasferimento e sistema di pompaggio),
nonché la specifica tecnica del nuovo sistema VRU,/VCU. Tale progetto non aggiunge informazioni
nuove rispetto a quanto giiz presentato in sede di valutazione di esclusione da VIA.

Gli esiti dell’istrutt0ria riportati nella tabella di sopra sono ripresi nel Capitolo 10.
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9.3 ID 42/1047 - Riesame per analisi condotti camini E2 e E3

Con DM prot. n. 318 del 30/12l201S, il Ministero dell’/kmbiente e della Tutela del Territorio 6 del Mare ha
rilasciato alla ENI S.p.A. il Decreto per modifica dell’/KIA, relativa all’adeguament0 dei Grandi Impianti
di Combustione presenti nella Raffineria di Taranto a quanto disposto dall’Art. 273, comma 3 del D.Lgs.
152/06 c s.m.i.". '
In particolare, la prescrizione n. 6 del Parere Istruttorio Conclusive allegato al citato decreto del
30/12l20l5 prescrive a1 Gestore:

“ Az'fz'zzz' dell ’aggz'orzzamezzto del PMC, per stabilire le correzte modalita di monitoraggio delle emissioni dal
camini E2 ed E3, sz' prescrive al Gestore di fornire all ’Aut0rz'a‘a Competente e all ’/lutorita di Controllo nei
tempi tecnlci strettamente necessari una stima/calcolo dei singoli contribzztz emz'ssz‘vz‘ aflerezzti a ciascun
camino ed entro 30 gzorni doll emanazione delprovvedimento:

a) ll nzzmero, l 'identz.'ficazione e la disposizione dei singoli cozzdorti di adduzione dei flzmi provenzentz
dagli impianti di combustione ai singoli camini E2 e E3;

ll) Le caratteristiche impiantistiche dei condotti dz’ adduzione dei fizmi provenienti dagli impianti di
combustione ai singoli camini E2 e E3, con indicazione delle sezzozzi idonee alla misura dei paramerri
di monitoraggio Qoortata, temperatura, %O;, concentrazione dz inquinanti, ecc.);

c) Indicazione delle modalitd di allocazione della strumenzaziorze necessaria alle mzsurazzonz per gli
autocontrolll e i controlli di verzfica do parte dell ’Autorz'zc‘z dz controllo;

d) Un cronoprogrammaper Z 'z'nstallazi0ne, entro 3 mesi, della strumemazione necessaria di cui alpunto
C);

e) Un aggiornamento della scheda E8 della domanda di AIA. ”

11 Gestore con nota prot. RAFTA/DIR/RP/25 del 29/01/2016, acquisita agli atti della Commissiene IPPC
al prot. CIPPC 127/2016 del 02/02/2016, ha presentato uno studio cli fattibilité. per la verifica
dell’insta11azi0ne dei sistemi di menitoraggio in continuo a11’uscita cli ciascun dispositivo di combustione
afferente al camino E2 e di ciascun dispositivo di combustione afferente al camino E3.

La DVA, conseguentemente, con nota prot. 4268 del 19/02/2016 (acquisita al prot. CIPPC/202/2016 del
19/02/2016) ha avviato il procedimento di riesame per la valutazione della documentazione trasmessa dal
Gestore in adempimento della prescrizione n. 6 del sopra ripoflata. -

A seguito della riunione di Gruppo Istruttore del 04/03/2016, di cui al Verbale prot. CIPPC/289/2016 del
08/03/2016, é stata trasmessa al Gestore la nota prot. DVA/7101 del 15/03/2016 contenente le richieste di
integrazioni di cui all’Alleg;1to B2 del Verbale del_la riunione di Gruppollstruttore. _

Il Gestore, con nota prot. RAFTA/DIR/RP/125 del 13/04/2016, acquisita al prot. CIPPC/648l2016 del
I5/04l20l 6, ha trasmessa ii riscontro alle suddette richieste di integrazioni.

In particelare, nell’ambito della documentaziene trasmessa con nota prot. RAFTA/DIR/RP/25 del
29/01/2016 e con nota prot. RAFTAlDIRJ’RP/ 125 del 13/04/2016, i1 Gestore:

'0 ha fomito il calcolo dei singoli contributi emissivi ai can1ini'E2 ed E3; tale calcolo si basa sulle
stime delle portate dei fum_i di combustione generati dai combustibili e sulle concentrazioni di
inquinanti S02, NOX e Polveri derivanti dall’app1icazi0ne dei criteri di determinazione dei limiti
in concentrazione aclottati dal Parere Istruttorio Conclusive prot. CIPPCl2015l2560 del
22/12l2015 allegato al DM n. 318 del 30/12/2016:
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POTENZA (MW) S02 ii NO): Polveri VOL. FUMI

mw mglNm3 “ mg-!Nm3 mgmma I |‘1||'|13{'h
ii

TSTC 7 7 W__ 115 000 i ?_s*s01 110.000
HDS2 it It E 0’ 15.000—l\ "'-I

1.»uu U1v1

wu-Vww1001.00 0000 u-I1.»1.» mmrumw

ecu» EST - H2 E51’ 22 099* *_ 5.000
02200-02500 W I 1'4 @900
CLAUS-SCOT 2 9.000 15.000
E

167501-cs 0 Fl503 147.0 12* 120* j 21- I 450.000
F7502 I 101.2 I My I

Caldaie F750‘1lB 65.6 1.000 390 I 32 1 100.000

F‘/5011c 05.0 11

("1 Riferiti al 15% di O;

I mediante gli studi di fattibilité prescntati per la vcrifica dell’installazione dei sistemi cli
menitoraggio in continue a1l’uscita di ciascun dispesitive di cembustiene afferente al camino E2 e
al camino E3, ha evidenziate che, sulla base delle attuali configurazioni impiantistiche e
gcomctriche delle condotte, Pinstallazione di eventuali SME non risulterebbe conforme alle
normative di riferimente UNI EN 16911:20l3 c UNI EN 152592008;

0 in censiclerazione delle conclusione degli studi di fattibilitfi cli cui al punto precedente e in accordo
a quanto stabilito dalla prescriziene n. 2 del parere istruttorie conclusive allegate al DM del
301'} 2/2016 per la verifica del rispetto dei VLE al camino E2 indicati dal medesimo decreto, il
Gestore ha quindi fomito i parametri e le medalitr-1 di ealcole del contribute emissivo cli SO; degli
impianti Claus. La prescriziene n. 2 prevede, infatti, la determinaziene del contribute emissivo di
SO; del complesso degli impianti GIC afferenti al camino E2 a partire dalla misura cliretta
mediante SME sul camino, alla quale si settrae il contribute emissivo cli SO; preveniente dal
Claus come di seguito riportate:

CVLE = (Pertata massica totale - Pertata massica Claus) 1' (Pertata velumetrica totale - Perlata velumetrica Claus)

Peztante il Gestore ha trasmesse Ia procedura cli ealcole aclettata dalla 1-affincria per scerperare i1
contribute alle emissieni in atmesfera cli SO; derivante dalle emissioni unite cli recupero zolfo
afferenti al camino E2. - - - - -

[14] Il GI prende quindi atte di quanto dichiarate dal Gestore, prescrivendo che, per la verifica di
confermitéz al valore limite per le emissioni di S02 fissato al camino E2, il Gestore devré sottrarre il
contribute del CLAUS applicando la procedura di calcole riportate nell’al]egato 3 alla nota prot.
RAFTAfDIRfRPl125 del 13110412016.

94



10. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO l1) 42/1055 E PRESCRIZIONI

Di seguito si ripertane le prescrizione per l’esercizie della Raffineria ENI S.p.A. di Tarante, tali preposte
derivano dall’analisi della documentaziene trasmessa dal Gestore e dagli esiti degli incentri svolti con lo
stesse. -
Trattandesi di un Riesame complessivo disposto in ceerenza con Pernanaziene delle BAT Conclusions
(Decisione di esecuzione della C.E. 11. 20141738/UE del 9 ettebre 2014), le valutazieni sene state
effettuate tenendo conto delle suddette BAT, per quanto di pertinenza all’assette impiantistico installate.

Le valutazieni tengono altresi in considerazione le preposte di acleguarnente del Gestore, descritte al
Capitelo 6, che appertane rnedifiche rispetto all’:-lssetto attualmente auterizzate e di quanto
specificatamente indicate al_ capitele precedente.

10.1 Sistema cli gestione '

[15] In applicaziene della BAT n. 1, il Gestore deve centinuare ad attuare e rispettare il Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) altualmente adottate in Raffineria; -tale SGA risulta registrato EMAS
(in fase di rinneve) e eenfenne ai requisiti della norma ISO 14001 :2015.

10.2 Capacita produttiva

[16] ll Gestore devra rispettare la massima capacita produttiva dichiarata in sede cli istanza di riesame,
pari a 6.500.000 tla cli laveraziene del greggio e semilaverati, e a 180.000 t/a di miscelaziene
semilaverati. Ogni modifica del ciclo precluttive devra essere preventivamente cernunicata
all’Auterita Competente e all’ISPRA, fatte salve le eventuali ulterieri procedure previste dalla
regelarnentazione elo legislaziene vigente.

10.3 Movimentazione e steccaggie materie prime, ausiliarie e cli combustibili

[17] Tutte le ferniture devene essere eppertunamente caratterizzate e quantificate, archiviancle le relative
belle di accernpagnalnento e i documenti cli sicurezza, cempilande inoltre i registri cen i materiali
in ingresse, che censentene la tracciabilita dei volumi tetali cli materiale usato.

[18] I1 Gestore, alle scope di prevenire e ridurre le emissieni nei suele e nelle falde freatiche provenienti
dalle steccaggie cli cempesti cli idreearburi liquidi velatili, deve applicare una delle tecniche (0 una
loro combinazione) tra quelle riportate alla BAT n. 51.

[19] ll Gestore deve inoltre garantire il rispetto delle seguenti prescrizieni: - - -
a. devene essere adottate tutte le precauzieni atte a evitare sversamcnti accidentali e

conseguenti centaminazieni del suele e di acque; a tal fine le aree interessate dalle
operazioni d.i caricelscarico ele cli manutenziene devene essere oppertunamente segregate
per assicurare il centenirnente di eventuali perdite cli predette;

b. deve essere garantita Pintegrita strutturale dei serbatei di steccaggio e prevista una
ispezione perieclica per tutte quelle sostanze che possono prevecare un impatte
su1l’arnbiente; _ . .

c. i bacini di centcnimento dei serbatoi devene avere una capacita di centcnimento dei
petcnziali sversamenti acleguata a quella della capacita auterizzata dei serbatei che vi
insisteno e dimensienata seconde le regele tecniche cli pregettazione. Nel case in cui piil
serbatei siano perimetrati dalle stesso bacine di centcnimento, la capacita volumetrica
dello stesso non devra essere inferierc al volume del serbatoio pill grande; qualora non
siano verificate le condizieni relative alla capacita cli centcnimento di cui sopra, il Gestore
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devra presentare all’ISPRA un Piano di Adeguamento entro 3 mesi dall’emanaziene del
presente provvedimento di AIA;

[20] Relativarnente ai serbatoi in esercizio presenti nelI‘installaziene, si prescrive al Gestore che, tutti i
serbatei, ad ecceziene di quelli contenenti bitume, di quelli contenenti prodotti petroliferi con
viscosita maggiore di 12°E a 50 °C, e di quelli centenenti acque da trattare, additivi, lubrificanti
contenuti in serbatoi di capacita inferiore a 6.000 m3, zolfo e GPL, devene essere dotati di doppio
fonde. Pertanto il Gestore dovra predisporre un piano di migiioramento che preveda almeno
Padeguamente di due serbatei all’a11ne ed il cempletamente entro dieci amii del suddette piano; tale
piano dovra essere netificato all’lSPRA entro 6 mesi dall’emanazione del presente provvedimento
di AIA. L’ISPRA aggiomera annualmente 1’Autorita competente sulle stato di avanzamento dei
lavori previsti dal piano di miglieramente.

[21] Al fine di fomire chiara evidenza del compertamente fluidodinamico dei prodotti petroliferi con
viscosita maggiore cli l2°E a 50 °C, il Gestore dovra presentare a ISPRA, entro 6 mesi dalla
pubblicazione del provvedimento cli AIA, uno specifico studio condotte da ente terze qualificate
che sulla base degli esiti di specifici test dimestri che a temperatura ambiente le perdite dei prodotti
petroliferi sono rese improbabili dalla soiidificaziene degli stessi.

[22] I1 Gestore deve trasmettere all’Autorita competente, entro 6 mesi clall’emanazione del presente
provvedimento di AIA, un piano cli miglioramente dei sistemi di prevenzione della contaminaziene
dei terreni intemi ai bacini di centcnimento basato sul rischio di contaminazione e tenendo altresi
conto delle caratteristiche cli pericolosita delle sostanze in steccaggio. Tale piano clevra centenere le
possibili soluzioni tecniche eventualmente altemative alla impermeabilizzazione.

[23] Per quanto attiene i serbatoi a fonde singole, si prescrive al Gestore di effettuare l’ispeziene esterna
ogni 2 anni e Pispeziene interna ogni 10 anni. Si prescrive, inoltre, cli effettuare la verifica cli
controllo con emissione acustica ogni 5 anni.

[24] Per quanto attiene i serbatoi dotati di doppio fonde, si prescrive al Gestore di effettuare l’ispeziene.
esterna ogni 5 anni e 1’ispezione intema ogni 20 anni. Si prescrive, inoltre, cli effettuare la verifica
di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.

[25] In aggiunta, ai fini della predisposiziene e aggiomamento del programma cli controllo e verifica a
retazione, restano valide le verifiche e le misure effettuate in otternperanza al decreto AIA del 2010,
seconde le regole di valiclita temporale indicate ai punti precedenti. _

[26] I risultati del programma dovranno essere registrati su file elettrenico e cartacee e faranno parte dei
report perioclice che il Gestore inviera all’Autorita competente e alI’ISPRA seconde le frequenze e
le modalita specificate nel Piano cli menitoraggio e controllo allegate all’AIA.

10.4 Utilizzo cli combustibili

[27] In applicazione del-le BAT 34, 35 e 36 si prescrive al Gestore, cli limitare l’uti1izzo cli combustibili
liquidi (nella configuraziene di alimentazione multicombustibile) in quantita non superiore al 20%
su base mensile per le unita di combustione afferenti ai camini autorizzati e non superiore al 30% su
base mensile per la CTE nel sole assetto cegenerative, fermo restande il rispetto dei limiti prescritti.
I dati di utilizzo dei combustibili liquidi relativi ai periodi cli funzienamente delle caldaie con
alimentazione multicembustibile devene essere registrati e inseriti nel report annuale previste nel
PMC.
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10 5 Emissieni in atmosfera di tipo convegliate

[28] Il GI in riferimento alla “Gestione integrate delle emissioni ” di cui alla BAT 57, riconosciuta
la complessitz-I1 del site e la necessita tecnica di utilizzare una parte dei residui di processo come
combustibili interni, ritiene di accogliere la richiesta del Gestore di avvalersi cli tale modalita sole
per i camini che contribuivano alla “vecchia bolla” e che risultane altresi pentinenti con 10
indicazioni della BAT 57, tenendo conto delle indicazioni della Commissiene AIA-IPPC, giusto
verbale del 6 aprile 201?. Rispette a quanto richiesto dal Gestore, nella gestione integrata delle
emissioni non rientra quindi il camino E3 della centrale termoelettrica. Pertanto i camini le cui
emissieni di NO, sono da intendersi autorizzate nell’ambite della gestione integrata delle
emissioni S0n0:

T Tpogml P01-1010 BAT 34
C . ‘B . rappresentativa V1511 N011 Fasi e dispositivi cli provenienza da MixGIC (SllNO)

BITIIIIO l'II‘llC3 . .h d l).3 - 11 1 t ta . .7 f 7 7 |;7zm1f1@777)777771(nn:J1%fH|pP:3i77 considerare ne a ges ione III egra mmbustlbfle

s1 M
E1 134 171.315 30-300 Fomi:CDU,HDT,I-IDS1,PLAT 1=0+1=o 1

. -.(!13?>_< 20%).. I
Forni: VBlTC, HDS2, CLAUS 2- SI \‘

E2* 232 1 209.455 30 - 248 3-4, SCOT, H2 OLD, H2 NEW, FG + FO 1

E4 ‘ 20 lw 15.983 30-150 Ferni:HOTOIL
‘ CDP/EST, H2 CDP/EST - (max 20%)

NO
7 7 7 PG

E7 31 2 1 1.390 30-150 Fomi:TIP 1:8
E8 55 . 53.354 30 -150 Fomi: RI-IU/I-IDC

1
E9 1 97 55.532 ;30-150 ImpianteIdrogeno(U4400)

* Le unita di recupero zolfo sono espressamente escluse dall‘applicazione della BAT 57; tuttavia nel ealcole del
valore limite di bolla sono state considerate anche le unita di recupero delle zolfe (unite Claus-Scot) in quanto i
relativi fumi sono cenvogliati ad un camino (E2) cernune ad altre unita di combustione e avende constatato che ;

1]‘inserimente di tale contribute non comperta variazioni del date numerico in cencentraziene che si sarebbe I1
ottenute applicande la BAT in mode rigereso (NO): Camine E2 senza Claus = 253 mg/Nma; Valere di Bolla

‘. 031031310 senza Claus = 2-13 mg/Nms; Valere 01 130110 031001010 con Claus = 241 mg/N m’). ;

I29] I1 GI in riferimente alla “Gestione integrara delle emissioni” di cui alla BAT 58, ricenosciuta
la cemplessita del site e la necessita tecnica di utilizzare una parte dei residui cli processo come
combustibili interni, ritiene di accogliere la richiesta del Gestore di avvalersi di tale modalita sole
per i camini che contribuivano alla “vecchia bolla” e che risultano altresi pertinenti con 1e
indicazioni della BAT 58, tenendo conto delle inclicazioni della Commissiene AIA-IPPC, giusto
verbale del 6 aprile 2017. Rispetto a quanto richiesto dal Gestore, nella gestiene integrata delle
emissieni non rientra quindi il camino E3 della centrale termeelettrica. Pertante i camini le cui
emissieni cli SO; sono da intendersi autorizzate ne1l’ambite della gestiene integrata delle
emissioni sono: -
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1 l WW9 Nmtm ‘I (mgmnf) 1 _ I I
I I I I I Sl

~ I Pertata BAT 36
I . 1. P°‘”'Tz” rappresentaliva vua so, Fasi 4 dispesitivi at provenienza 04 GlC(S11'N0)
lcammo ‘ ‘enmca (scheda D.3) min-max consider.-are nella gestione integrata Cembustibileli

E1 134 121.315 35 -' 300 Fomi: ceu, I-IDT, HDS1, PLAT A PG + F0 (max1 20%) »__ , 7 1 _
9 * 1» 0" 89,, _ Fomi: VBITC, 1-11532, CLAUS 2-3- s1 .‘

E2 232 209.455 I 4. seer, 1-12 01.0, H2 NEW, FG + F0 (max666* 31 CDPlEST, H2 CDPz’EST 20 A») 7
NO

E4 20 , 15.988 5 - 35 Fomi: HOT OIL FG
11 _ 1 7 _ _ I _;. 5"" . ., NO

E’? 2 1.890 5 - 35 Form. TIP 77 PG 77
1 .

E8 55 V 53.354 5 - 35 Forni: RHUIHDC
. I 1‘

E9 97 55.582 _ ] 5 - 35 Impianto Idrogene (U4400) 1
‘1 ll 1 .

E10 2 18.500 ‘I 1.000“ 1 CLAUS
* 11 GI ha ritenuto di adottare 1’apprecci'0 piii cautelativo, pertante ne|1’uti1izzare la formula del Cencawe per
determinare le emissieni di SO; associate alle unita di recupero delle zolfe ha tenuto conto che l’efficien2.a di
recupero altualmente auterizzata per gli impianti esistenti del CLAUS 2-3-4 e SCOT e 2 99%, che
cerrisponde ad una emissione di SO; pari a 9.900 mg/Nma riferito al 3% di 0;.

. *"‘ 11 G] ha ritenute di adottate 1’approccio piu cautelative, pertante ne11‘uti1izzare la formula del Concawe
1 per detemiinare 1e emissieni di SO; associate alle unita di recupero delle zolfe ha tenuto conto che

]’efi‘icienz.a di recupero attualmente auteri_z.zata per i1 nuovo impianto CLAUS é 2 99.9%, che conisponde ad
una emissione di SO; pari a 1.000 mg/Nm’ riferite al 3% di 0;. '

130] I1 Gestore, in riferimente alla “Gestione integrate delle emissioni” di cui alle BAT 57 e 58,
deve rispettare, come media mensile, i valeri limite in concentrazione di seguito indicati:

. . (1; Prestazioni storiche _ Limite
£22310 2014-2015-2013 BAT AELS autorizzate. . (mm-max) . .3 (medic annuah) 3 (media mensile)

I "“g’N'“ 1 1-13113101’), , __ ‘“‘g"N’“ ’ (mg/N--‘I - ,_
SQ; 800 _ 177 - 238 -— I48 405 — 1.384 _ , 600 _

O 200X 300 152- 155- 144 301241
(111111. decreto di AIA pI‘0T. evAzeEcz2010z2z3 T  I Z T

Ai fini della verifica di confermita, i valori di emissione devene essere calcelati come rapperto
ponderato tra la semmateria delle masse inquinanti emesse e la semmateria dei volumi degli effluenti
gassesi cenvogliati tramite i punti di emissione riportati nelle precedenti tabelle. I volumi degli
effluenti gassesi devene riferirsi al tenere di ossigene per essi previste e previa detraziene del tenere
di vapore acquee. I suddetti limiti devene riferirsi alle ore di effettive funzienamento, su base
mensile. '
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Prestazieni FM Limite‘ Limite
....:f;’:.';;“.;.,.. ?.:2E.:fr.E§;§

0/=0 we (04).. ‘.31 1
2014 4.0 so, 77 496-"136-433 1.365-6.323 3.050 2.000 34% 7_
2015 4.9 N011 [4372-432-440 133-1.022 330 zoo 20%
2016 44

(N

[31] I1 Gestore, in riferimento ai camini eggette della “Gestz'ozze Izzregroza delle emz'ssz‘onz"’ di cui
alle BAT 57 e 58, deve rispettare anche i seguenti valori limite, cemprensivi anche delle emissioni
durante i transiteri degli impianti, espressi in t/a:

. Poiveri 55 ; 61 - 4 7 150 50 0'1 % I
‘Rif. decreto at AIA prot. DVA/DEC/2010/273 0” I

[32] Le pertate degli effluenti gassosi sono espressi come valore medic mensile mllh) in
condizieni di normale funzienamento (gas secco, temperatura cli 273,15 K, pressione di 101,3
kPa) e devene riferirsi al tenere di essigeno per essi indicato nella Tabella 1 del Documento
riportante le Cenclusioni sulle BAT concernenti la raffinaziene di petrelie e gas ai sensi della
Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/738/UE del 091’ 1012014).

[33] Come previste dalle BAT 57 e 58, il menitoraggio delle emissieni di NOx ed S02, nell‘ambite
della “Gestione integrata delle emissieni”, deve essere effettuato nel rispetto della BAT n. 4, e dei
seguenti ulterieri elementi: _

- menitoraggio continue delle pertate dei flussi degli effluenti gassesi delle unita interessate,
mediante misuraziene diretta o metedo equivalente;

- piano di menitoraggio che cemprenda una descrizione dei processi monitorati, un elenco
delle fonti di emissioni e dei flussi (prodotti, gas di scarico) menitorati per ciascun processo
e una descrizione della metodologia (calcoli, misurazioni) utilizzata, con 1e assunzioni
ipetizzate e i livelli di confidenza associati;

- sistema di gestione dei dati per la raccelta, il trattamento e la comunicazione di tutti i dati di
menitoraggio necessari per determinate le emissioni dalle fonti contemplate dalla tecnica di
“Gestione integrata delle emissioni”.

[34] Per i camini cellegati ai Grandi Impianti di Combustienc (E1, E2, E8, E9), oltre al rispetto dei
valori limite di emissione derivanti dall’app1icaziene delle BAT 57 e 58, devene essere rispettati
anche i valori limite puntuali al camino, in media mensile, riponati nella seguente tabella con
riferimente agli inquinanti menitorati in continue:
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Tabella 1. - Valori limite di emissione peril camino El
Sigh Cflmilw . . . Emissiene Emission
(SME S11NO) Um“ d‘ Petenza . Mcp ""1119c mbust ‘ In uinante ' ' 3015. . . 0 . ‘ q anne(Cembustlbileli) _ term|ca 1 _-, (Schgda, none [mg/Nm I (schedaPotenza termnca one ate |MWt] 1 B.’/.2); B7771)

totale C g lmg/Nm] |mg;Nm3]

BAT AEL
(media

mensile)
{mg/NM’!

Limite
AIA 2015

(media
mensile,
3% 02)

[mg/Nm3|

VLE AIA
(media

mensile,
3% O2)
mg/N ma]

CDU:
F10lA 33

, CDUI 33 NO): 195 172
1 ‘ FIOIB

1] 1 HDT 17 A
11

30 - 300
BAT 34 330" 300

HDSI 9
El A

(S1) PLATZ

1, F301

SO; , 367 69

(FO+FG)

35 - 600
BAT 36 5002 600

PLAT:13411/1w: F302 , 30

PLAT: 8
F303

Pelveri 237 p 27 5 - 50
BAT 35 23*’ 20

PLAT: COV 5F304 ll 300 7 20’ 20

] C0 250‘ 1 1 S 100
BAT 37 503 50

una frazione massima di calere prodetta dal cembustibile detem1inante(FO) pari al 20%.
2l.imite fissate dal decreto di AIA DM 318 del 3011212015 e in vigorc dal 01/01/2016

1 3Limitc di bolla fissale dal decreledi AIA DVA1'DEC1'20]01‘273 del 24/05/2010.7

L _ **' 1? j , .

‘Valera limite determinate in accordo con quanto riportate al punto 3.3, Pane I dell’/Allegate II alla Parte V del D.L.gs. 152106 e s.m.i. c0nside|1\‘
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Tabella 2. - Valori limite di cmissione__per il bamino E2 _
Sigla Camino
(SME SIINO)

(Combustibileli)
Potenza termica

totale [MWt]

' ' ‘ P ‘ . .umta ch \‘ Menu lnqumante MCI) 2015 BATAEL (media mensile,
°";':‘:’a":1‘i‘I‘;'t"‘° ~ jmg/Nm3| (;°'_;"2";’ (schleda |mg.*'Nm3] A meme, 3% = 3% 02)

' ' ' B.7.]) ‘ ()2) lmg/Nm
3]\ ‘a 7 \_ jlmgmm I - |mg/Nm3] 1

Emission Emission: V Limite ‘VLEAIA
Mediaanno AIAZOIS (media ‘

[mg/Nm3| 3

E2
($1)

(FO+FG)
228 MWt

Claus escluso

?\/alore limite determinate in accordo con quanto riportate al punto 3.5; Partc l dell’/Ulegato ll alla Pafle V del D.Lgs. ISZIO6 c s.m.i. considerando
frazione massima di calore prodotta dal combustibile determinante (F0) pari al 20%.
2Limite flssato dal decreto di AIA DM 318 del 301120015 e in vigorc dal 01/01/2016
‘Limite di bolla fissato dal decreto di AIA DVAIDECIZO W273 del 24/05/2010
‘Per la verifica di conformité al \-‘LE, il Gestore dovra somarre dal dato misurato con lo SME al Camino E2, il ocmlributo del Claus come segue:

Z _§_VLE = (Portata massica totale -Z Ponata massica Claus) f(P0rta'ga volumetrica totale - Portata volumetrica Claus)

TSTC

* 249 214
1 W * inbluso incluso .
CDP-EST 6

115 ‘ 1, ‘ .
30 - 300 ‘ 1; ‘ 3004
BAT 34 360

Idrogeno
(U2200) 34

~~ S03
Idrogeno
(U2500) 40~

; \

1.353 ‘ 1'38 -
‘Claus BAT 36 600
mcluso

Claus
incluso

(119400)

V Polveri NI@
@ 1

23 Q ~ 9 Bis-125 23 ['2 H
__ "T

H; CDP-EST 16 COV ‘ 203 ‘A 20 \300° 13 --

co 250’ $100 3 so
, 38 \BAT37\ 5° 1
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Tabella 3:; Va!0ri limite di emissione per i camini E8 ed E9
7 Siéigéafiino 7 W Emissioge Emissione Umile VLE AIA

(SME sumo) Uni“ di Potem hquinam MCI, media AIA 2015' (media
' combustione termica e H (scheda anno 2015 BAT AF‘? (media mensile’(Combustibilefi) . (scheda lmg1'Nm I m,;nsi|e,30/ 3% 02) 1

Potenza termica al cammo \ [MWt] ‘mg/NH13] B12’) B.7.1) ()2) 0 |_mgfNm
totale |M'Wt] |'“g/N'"3] |mga'Nm3] ( _ i [mg/Nm3| 3|

RHU: F4121 5

R}-IU: F4140 1'

E3 RHU: F4160 I 3 0

NOX 158 ‘1 99 30 -150 1 -BAT 34 200 150

(S0 0
(PG) _HDC:F4l6i 14

SO; 71,0 5 - 3512,9 BAT 36 35 35

55 MWt ‘ Polveri 5 34,3 - 5 5

HDC: F4240 2 1 COV 300 2,4 1 202 s
CO 100 5 100 2

_ BAT 37

NOX 47,8 30-15054,4 BAT 34 \ 200 150

E9 S03 28,0 5 353,5 BAT 36 35 35
(SI) 3]mpianto

1 ldrogeno 91 MW! Polvfifi 5,0 6,9 - if 5 0 5
(PG) (U4400) *0

COV 300 0,5 0
97 MWt

CO 250 ‘ § 100 2
1,4 BAT 37 ‘ 50 77750

NH; 20 < 5 ‘ 15 20* 5‘0’3 BAT 8

3Unité dotata di sistema’SCR (Scheda D.] .2). 1

_ , , \ ,__ _ _,
iLimite fissalo dal decreto di AIA DM 318 del 30:‘I2:'20|5 e in vigore dal 0],*'01:'20l6 . .
2Limite di bolla fissato dal decreto di AIA DVA1’DECf20l0:'2?3 del 24;‘O5f20I0

so so \

202 5 \

‘Paramclro da monilorare in continuogpnformcmentc alla BAT 4. ' WW
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[35] Le emi$si0ni ai camini El ed E2 devono inoltre _rispettare anche i valori limite puntuali al
camino riportati nelle seguenti tabelle e relativi agli inquinanti che devono essere monitorati con
freguenza semestrale e con le modalitéz riportate nel PMC:

Tabella I - Valori limite per i metalli in caso di impiego cli olio combustibile con impiego simultaneo
di gas di raffineria (tenore O2 di riferimento: 3%). 7 L

Metalli di cui alla sezione 6 1 Emissione media anno 2015 Emissione media anno 2015

n.]52:‘06es.m.i. |mg/Nm’] _:_ ___ |mgxNm‘|

VLE
:11l]a Parte ll delI‘Allegato ll 1* Camino 1. Camino 2 D.Lgs. n.152f06 e s.m.i. VLE AIA
alla Parte quinta del D.L.gs. ‘ (scheda B.7.l) (scheda B.?.1) ]mg;'Nm"| | mglNm31

Berillio (Be) , Monitoraggio non previ510 M00110!‘33810 11011 PI‘¢\’i$t0 \ 0,05 00,05
CadmiO(cd)+Mercuri0 ‘ 0,0016(Cd)0,0001 (Hg) 0,0011(c<1)-0,0004 (Hg) ‘P

(Hg) + Tame (Tl) 1 Moniloraggio del TI non Monitoraggio del T] non 1‘
1 _ previste prevista

0,10 0,01

Arsenico (As) + Cromo (Cr) 0,0024 (As) - 0,0042 (Cr VI) - 0,0025 (As) - 0,0549 Cr V1) - :1
VI + Cobalto (Co) + Nichel 0,0205 (Ni) 0,0029 (Ni) 1
(Ni) [frazione respirabile ed * Monitoraggio del Co non Mcmitoraggio del C0 non 5

insolubile] _,_ previste previsto 1
0,50 0,5

Selenio (Se) + T611050 (Te) 0,0021 (Se) - 0,0705 (Ni) 0,0101 (Se) - 0,0029 (Ni) ,
+ Niche] (Ni) [sotto forma Monitoraggio del Te non Monitoraggio del Te non ‘N

di polvere] previste __Previsto 1
1 ,00 0,5

Antimonio (Sb) + Cromo 0,0223 (Cr Ill) - 0,0087‘ (Pb) -1
(Cr) 111 + Manganese (Mn) 0,0235 (Cr l].l) - 0,0020 (Pb) - 0,002? (Cu) - 0,0046 (V) 1
+ Palladio (Pd) + Piombo 0,0068 (Cu) ~ 0,0473 (V) /Ionitoraggio di Sb, Mn, Pd, Pt,
(Pb) + Platino (Pt) + Rame Mcmitoraggio di Sb, Mn, Pd, Rh e Sn non previste

(Cu) + Roclio (Rh) + Stagno Pl, Rh e Sn non previste
(Sn) + Vanadio (V)

5,00 0,5

Tabella II - Valori limite per altri inquinanti in caso di impiego di olio combustibile con impiego
signqltggegidi gas di raffineria (tenore O2 di riferimentoz 3%). __; i

Inquinanti organici e inorganici cui alla sezione
1 7 alla Parte ll clel]‘Allegato .l]. alla Parte quinla
~ del D.L.gs. n.152!06 e s.m.i.

1 Emission: media Emissione media VLE

““"°.2°1 5 ’""°.2°'5 D.L.gs. 11.152106 e ‘ vuz AIACammo I Cammo 2 . 3s.m.|. |mgr'Nm ](scheda B.;?.1) (scheda B.37.l.) [mg/Nm,l

A " C1010 " 0 00,4110 4 0,4040 ,
7 1

1 Idrogcno solforalo 0,035 8 0,0769 5 1
3 1

3211051151103] lmgfNm I 1 2 ,3
1 5

0,5
Monitoraggio Monitoraggio nonBromo e suoi composti espressi come acido
non previste 91335170bromidrico 5 0,5

7 Fluoro e suoi composti espressi come acido Ifluoridrico 0,03640 0,0838 \ 5 0,5
Ammoniaca e composti a base di cloromespressi 0 3240 0 5663 * 100

' come acido clorid ' 0 ' \ 20' 2rlc -
—'Val0rc limite cli bolla indicato neI]’1¢1l1'17)VA1'[)ECL2_0l0{273 del 24005120 10 con frequenza di menitoraggio n1cf10i1e.
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Tabella III - Valori limite per microinquinanti organici in caso di impiego di olio combustibile con
impiego simultaneo dzizgas di raffineriq (tenore O2 di riferimento: 3%). _

Inquinanti organici e sostanze diriossicitfai Emissione media Emissione media VLE
. e cumulabiliifi . anno_20l5 ann0‘20l5 ‘ DLgs. mlszmfi e VLE AIA

partncolarmente elevate dn cui alla Parte Cammo I Camino 2 0 S m i Im Nm,]
1 II dell’/kllegato I alla Pa:-te quinta del (scheda B.7.I) (scheda B.7.1) lm 'fl\]|;1,| gl

in __[_},ljgS._n.l_S}g"0§_¢ s.m.i. ?_ f 7 |mgmm’1 |mgmm’] g W _
9; Somma PCDD’e Ptinr

Pollclorodibenzofurami _ 3 \
(Policlorodibenzodiossine e M°“i‘°"‘$gi° “°“ M°"i‘°’“¥'gi° "°“ 0 01 “*1. . . (1) prevlsto previste ’ [ng TEQ;'Nm3|

m ___ \

0,000 l

. . .. . . . ‘ 0 1PCB-dl (Pohclorobifenlil dloxln-hke) --- J‘ --- 7:; mg TEbmm3]

‘ IPA 0,0001 0,1 0,01
Benzene 0,] 323 0,44 50 \ 5 2

» \T1" II valore limite cli emissione si riferisce alla concenlrnziene totale di diossine e furani, calcolata come concerilrazione "lossica equivalente . 0
I valore limite di Iegge riportate in labella é riferilo invece alla somma di diossinelfiurani ed e peliflnigfnen oonfrontabile col valore limite.

Huivalente".
L5 I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-dl (PCB-dioxin like}, calcolata come concentrazione "tossica

[36] Le emissioni ai camini E4 ed E7, oltre al rispetto dei valori limite di emissione clerivanti
da1l’app1icazi0ne delle BAT 57 e 58, devono rispefiare anche i valori limite puntuali al camino, in
media mensile, riportati nella seguente tabella con riferimento agli inquinanti monitorati in
continue:

umta di \ Emissions Emissione
combusfione MCP media anno

Sigla eollegate Inquinante h d 2015
Camino in (Combustibilefi) |'mg.~‘Nm3} (;c73;‘ (scheda

“ Potenza termica Imgmmal B.?.l)3
_ [MWt] _ _ __ ___* |EgJ'Nm|

BAT AEL
|mg.FNm’]

\/LE
D.Lgs.
.l52f06 e
s.m.i.

mgfNm3|

VLE LE IAAIA 2010 V "‘(media(media .mensile,mensile,
3% 02) 3%}|$2§

|mgmm‘L __ “"3 '“i

i Fomi HOT Polveri ‘
E4 ‘ OIL ‘

5 45 5 40‘ 5
0 (FG) i 0 S100\ \ 20 \ co 100 22 LBATQ7 50‘ S0

Fomi TIP Polveri 5 1 2 ‘ --- 5 40' 5
E7 (PG)

2 CO 100 6 S 100
_ RAT 3'? 50‘ 50

1\/alore limite di bolla indicato nell’AIA DVA1'DEC.*'20l0i'2?3 del 2410512010

[37] Si prescrive inoltre di mantenere il menitoraggio semestrale del benzene al camino E4.

[38] Con riferimento alla BAT 54, le unite} di recupero dello zolfo devono rispeflare i livelli cli
efficienza di recupero di seguito riportati:

Uniié BAT AIA 2010
Effieienza di

recupero
prescritta

Claus Scot old I 2 98,5 % Z 99,0 % 2 99,0 %

Claus Scot new Z 99,5 ' 9939 % 2 99,9 % 2 99,9 %

lnoltre, ai valle idei eenibnstore cziiiilitieo dei gas di coda deve essere garantita una
concentrazione residua di H28 < 5 mg/Nm3.
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[39] Le emissioni al camino E3 della centrale termoelettrica devono rispettare i valori limite, in
media mensile, riportati nelle seguenti tabelle con riferimento agli inquinanti monitorati in
cbntinuoz

Tabella l.a - Valori limite di emissione per il camino E3 (CTE 7 assetto cogenerativo) __
Sigla

Camino
(SME
SIINU)

Potenza
termica
totale

Portata
M CP

Unita di
comb. al
Camino

Combus‘ 1 Pfitenza MC'p 311002015

Emissione
Emissione I med“

ib_]d_ termica Inquinante (scheda (scheda
INWWI B12) RT"

I'mgfNm’l ‘ |mg/Nmal

BAT AEL

Imewmfi

Limite
AIA 2015’

(media
mensile,
15% 0;)
mgnmfi

VLE AIA
(media
mensile,
15% 0;)
img/N111’!

(51)

410 ‘ » ~
[MW1]

929.568
Nm3!h 1 I

Esj

Caldaie
F750 1 IB

i

Caldaie
F7501i'C

Caldaie
F?502

FO+FG

65,6

NOX 170 i 11 1
65,6 ‘

40-120‘
BAT34 12? 120

131,2 S02

Caldaie
muticomb.

35-600
(3% O2)
BAT 36

BAT AEL
- non

previ sto
per Ie

Turbine

: oo 4:- ch ~44:- vi

Turbinaa i
as i

TG750]G
5 + F7503

1 \

3 FG

Polveri 3 ‘ l

147,7 ____ i

“ Caldaie \
muticomb

5 — 50
(3% O2)

_ BAT 35,

33 36

5 co
BAT 37

100 14 510° 100“ 100

COV A 033 __ smf 2

Ivaiori limite fissati dal decreto di AIA DM 318 del 3021212015 e in vigore dai OM01.-'20l6. '
‘valore limile determinate in accordo eon quanto riportate al punto 3.3, Pane l deIl’AIlegato II alla Parte V del D.Lgs. l52:'06 e s.m.i. considerando una frazione massima di
ealore prodona dal combustibili: detcrminante (F0) pari al 30%, media pandemic tra caldaie e TG.
‘Valore limile AIA DVAfDEC!'20l0.-’2?4 del 24f05:’20I 0. ' '
‘Per delemiinare it VLE per di SO; al 15% ¢ stata cffettuata, sulla base delle dovute operazioni, la media ponderata dei seguenti valori:

_'BAT AEL relativo alle emissioni combinate della turbine a gas e della eombustione supplementare delle caldaie a recupero, e relativo ad un tenere di O; pari al I 5%_

- il BAT-AEL di 600 mgI'Nm3 al 3% per le caldaie, e pari a 200 mgfblm’ al 15% di O;
- ai fi.|mi della TG e stato associate il limite normative previsto per impianti convenzionali di eombusliune alimentati a gas, pari a 35 mg'Nm’ al 3%, che equivale a I L7
mg1'Nm3 al 15% di O;
- i valori delle portale espresso al l5%0; sono pari a: 444.468 Nm’i'h per il gruppo caldaie e 485.100 Nmjlh per il TG. Tali valori di portata sono stati cumunicali dal Gestore
neIl’ambito delie usservazioni trasmesse eon nota prot. RAF‘l‘AfDIR!|\dW3l del 081028018.
I ealeoli eondueono ad una ooncentrazione media pari a I02 mg;’Nm’ al 15%, non aecettabile in quanto superiore al preesistenie VLE autorizzato pari a 74 mgfblm’ at 15%.
‘I ealeoii effetiuali per determinare ii VLE per S0; sono stati adottali anche per determinate ii VLE per lo pol veri, attribuendo il valore di coneenirazicme pari a 50 mg/Nm’
iequivalente a 16,? al 15 % cli O1} al gruppo caldaie (estremo superiore della BAT 35) e il valore pari a 5 (equivalents a IJ al 1 5 % di O2) at TG (eslremo inferiore della BAT
35). Tali ealeeli eonducono ad una ooncentrazione media pari a_9=_111gfNni’ a] l5%, non aoeettabile in quanto superiore al preesisteme VLE autorizzato pari a 3 nigmm’ al 15%.
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I

Sigla
Camino

(SME
- SIINO)

Polenza
termiea
totale

Portata
,,_J!*!C"__,

Unita di
comb. al
Camino

Cembusti Pom?“ .bile“ ‘ termlca lnqulnante
[M Wt]

BAT AEL
|mglNm3|

Tabella l.b - Valori limite di emissione per il camino E3 (CTE — gsetto solo eald_g=i=§)l
1

VLE
2-AIA 2015 VLE AIA

(media . .. (media mensile, 3mensile, 3 % 302) % O2) [mg/Nm ]

l"1g1'"m3]

E3

(31)

' 262,4
[M Wt]

212.704‘
Nmiih

Caldaie
F1'50 h’.B

Caldaie
F250 IIC

Caldaie
F7502

65,6
NOX 30 - 300

BAT 34
3603 300

65,6 ~~ 1 —FO+FG S02 35 - 600
BAT 36

600 600

X Polveri
i 131,2 efl _

5 - 50
BAT 35

233 23

3 ;c0 S100
BAT 37

100‘ 100
\

T‘Cen riferimente alla eemunicaziene trasmessa dal Gestore prot. RAFTAIDIRJRPH 83 del 05105120] 7 (DVA
10589 del 0810512017), tale assette e auterizzate per un periede pari al 3% dei 365 gg negli anni di nermale
esercizio e pari al 15% negli anni in cui si effettua la fermata generals per mnutenziene

2 ZVLE fissate dal decreto di AIA DM 318 del 30i'l2f20l5 e in vigere dal 01.*'0].-‘2016.
3i/alere limite determinate in accordo eon quanto riportate al punto 3.3, Parte l de]]’AI]egate ll alla Parte V

, del D.Lgs. 152,106 e s.m.i. considerando una fiaziene massima cli calere predetta dal cembustibile
1 determinante (F0) pari al 20%.

0 ‘valore limite AIA DVAfDECf2010:'2?4 del 2005:2010.
5\/alere di pertata riportate nella nota 1 della scheda D.3.1. Nella medesima nota e quindi sempre con
riferimente ail’asset'te non eegeneralive, il Gestore riporta una emissione di NOX pari a 300 mg,/Nms.

[40] Con riferimento alla centrale tenneelettfica, il Gestore deve rispettare anche i seguent1 valori
limite, cemprensivi anche delle emissieni durante i transiteri degli impianti, espressi in Ua:

Prestazieni steriche Limite Limite(Ii

tla tfa
Inquinante 2014-2015-2016 AIA 2010 au

1 ( ) ( )

T iiféx" 500,992-556,55-460,602 T9003 it
Polveri

4,2 (scheda B.'?..l per
anne 2015) 10 ----

torizzato Riduziene
(VB)

400 50%
5750" 5 *5 17%

$0; 118,03 -230,01-98,29 L J95 i l

0, comehkif. decrele di BAIAB prot.’ nWuDEC;2010;2i4 delT2I'05i'i2V0l it 2
Commissiene f\’l_A-IPPQ prot. DVA-20] l-00l8792 del 13 luglie 2011.

merdiiiczrdeii daT7p2irere della
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[41] Al camino E3 della centrale termeelettriea devene essere rispettati anche i valori limite
puntuali al camino riportati nelle seguenti tabelle e relativi agli inquinanti che devene essere
rnonitorati con freguenzasemestrale e con 1e modalita riportate nel PMC: .

Tabella I - Valori limite per i metalli in caso di impiego di olio combustibile con impiego
simultaneo di gas di raffineria (tenere O; di riferimente: 3%).

W; T . . . . T [T7 Emissiene media anno VLE W 2Metalli d| cui alla sezione 6 alla Parte ll 2015 DLgs. mlszmfi e VLE AIA
-1 ll’AIl n ll P ' 010.1. . .'= ..,r,;i.:;'::.:i"‘“* gs 0;-;;,;;-z,-1> ,;,;,-1,;-,;,,, ¢»1g-»0

_, , , \
Berillie (Be) i 7 0,0002 0,05 1, 0,05

i Cadmie (Cd)-1~ Mercurie (Hg) + Tallie (Tl) (c;)jr%:l‘]),g) A 0,10 T 0,01
L

Arseniee (As) + Creme (Cr) V] Cebalte 0 0274 i \
(C0) + Niche! (I41) [fraeiene respirabile ed (As+Crv];_CO+Ni Esp‘) 0,50 ‘, 0,5

inselubilel __ __ __ _ _
1 Selenie (Se) + Tellurie (Te) + Nichel (Ni) 0,0261 1 00

, [gene forma di pelvere] i _ (Se+Te+I~g;:_e]v.) _’ 7
Antimenie (Sb) + Creme (Cr) ll] + Manganese '
(Mn) + Palladie (Pd) + Piombo (Pb) + Platine 0,1567 5 00 0 5

~ (Pt) + Rame (Cu) + Redie (Rh) + Stagne (Sn) (Sb+Cr]]]+Mn+Pb+Cu+V} ’ ’
+ Vanadie (V) _ __ _ __ _

Pon

Tabella II - Valori limite per altri inquinanti in caso di impiego di olio combustibile con
impiego simultaneo di gas di raffineria (tenere O; di riferimentoz 3%).

l.ni:|uinanti organici e inorgaiiici cui alla sezione EmLS::m;oT;dia D L ‘LLIESZIO6 VLE MA
7 alla Parte ll dell’Allegate ll alla Parte quinta 0 ' gs‘ ' . e 3

del D.Lgs. n.l52.*'06 e s.m.i. (scheda B374) s°m"' 3 Imgmm IH __ _ [mg/N111 I __ |mgfNm __
2 it if Clere T W 0,1030 S 7; 2 _ fi

idregene solferato 0,0084
T Breme e suoi cempesti eapressi come acido. . 0,0071 ,bromldrice 0 __

5 ; 0,5
U"I\U\

PU1
70,5’

Fluore e suoi cempesti espressi come aeide. . 0,1995flueridrlce _ __
‘ Ammeniaca eeempesti a base di clero 0 ‘

__ espressi some acido elgijidriee _0’] 589 100

Tabella III - Valori limite per micreinquinanti organici in caso di impiego di olio combustibile
con impiego simultanee di gas di raffineria (tenere 0; di riferimento: 3%).

\ inquinanti orgzzlifiilagilfiltsgze di tessicité e Emission media VLE
‘ \‘ particelarmente elevate di cui alla Parte ll amm 2015 D'|"gs' n'l,52m6 e VLE Al? \‘

dell’A||egato I alla Parte quinta del D Lgs (scheda Bil) s'm"' [mgmm I it- - a a i
11.152106 e s.m.i. '-'“g"N“‘ I i |'“g"N'“ '

7 2 1 \ \Semma PCDD e PCDF Monitma .0 mm 0 1 i
(Policleredibenzodiessine e $5‘ 0,01 = ,

, Pelicleredibenzofiiranj)"* _ prewsto |“g TEQ"N"' I
\ . .i PCB-dl (Peliclerebifenili dioxin-Iike)(” -- ",1 ,i _ __ mg TEQlNm 1
0 0 0 000000 5* 1IPA ’ . ‘i7 _ __; (6 IPA Ci! Bomefi‘) OJ‘ * . 04%

Aldeide Fomiica 0,1 790 20 5
T" I1 valore limite cli emissione si riferisce alla cencentraziene totale di diossine e furani, caleelata come ceneentraziene
"tessica equivalente". ll valore limite di iegge riportate in tabella e riferite invece alla semma di diossiene.*'furani ed e pertante
non cenfrontabile eel valore limite.
3‘ I valeri limite di emissione si riferiscene alla concentraziene totale di PCB-cli (PCB-dioxin like), calcelata eernel
cencentrazioneflessica equivalente". _

I 0'7
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[42] Si prescrive inoltre il menitoraggio mensile del PM10 ai camini El , E2, E3

[43] Con riferimento alle BAT 57, 58 e 4 e alle disposizioni normative, nonche all’AIA 2010, i
camini che devene essere dotati di menitoraggio in continue della portata, della T, della % O2,
della % H20 e degli altri parametri sotto specificati, sono i seguenti:

i Camine 1 Fasiedispesitividiprovenienza Parametri

E] Forni CDU, HDT, HDS1, PLAT
W” H

NOX, s0,, Polveri, 66,5 Cov
1 Fomi VB/TC, nnsz , cmus 15-3-4, scor, H2 01.1), 1-12 new, cewasr; H2 ESTE2 5 5 T nox, SO;l5'elveri, co, cov ,

E3 , T CTE 5 Nox, S0,, Polveri, co, cov 1]
1 5 Fomi HOT 011. 7 7 5E4 NOX, S02, Polveri, CO, COV ‘

Y i W7 Fomi TIP 717E7 5 NOX, s0,, F6|Ieri, co, cov ]
7 7 as ‘ Foi-niRl-1Ufl-IDC 7 N0x, so, Pelieri, co, cov

E9 _ Impianto ldregene (U4400) NOX, S03, Polveri, CO, COV,
T‘iHs__

5 EIO 5 7_ Cl.,AUSnew N0x, so; Polveri, co, cov ‘5

[44] Le emissieni relative agli ulteriori camini GPL? (El) e GPL 8 (E1
limite riportati nella seguente tabella e devene essere monitorate con
le modalita riportate nel PMC.

.2) devene rispettare i valeri
freguenza trimestrale e con

Ernissione media
\ anne 2015

Sigla umta di Pertata . . h d Bf;(Se e a .1)
Camine provenienza (Nmyh) Inqummm 3

|mgfNm I

Limite VLE MA
1AIA 2010 3% O2)

[ri?N(iiii’| lmgmmfi
cov 5555* 3'; ?‘5 5GPL? 5 Cabina at 20 | 30 7 __.

(El) vemiciatura 6000 Polveri -:- 5 5 40 I 5... 1.
GPL 8 Tunnel di
(E1 .2) essiccaziene 7__ 1.500 COV 33,35 20 I 30

Hvalere limite di bolla fissate ne]l’A1A prot. DVA:’DECf20l0:'2':'3 dei 24f0Sf2010

[45] Ai camini collegati alle unitzi di recupero vapori di Raffineria, nel rispetto della BAT 52,
devene essere rispettati i seguenti valori limite alle emissioni, emissieni che devene essere
monitorate con le frequenze e le medalita definite nel PMC:

' \ Emissione
media VLE

Sigla Unita di Portata Sistemadi i . . . anne20l5 BAT-AEL VLE AIA. In 2010 m 3]Camino ;‘ preveiiiema ] (Nmyh) abbattimento‘ qumann 1 (5¢|m]a lmgmmgl [mg/Nma] [
1 j 1 B.‘?.1)

__ |!1gfNm3]

AlA' ,
gfNm

Um“ Benzene 0 064

S1 earicamento 2.795 ~ rt. . butadiene 7

recupero ’ 5 i BAT 52 7\_
5 """‘T"°"i“"‘“ 5 .1 Filtriacarbeni L3 03s ‘ ' 1

l 1 W 1

NMCOVa wt —rete

earburanti) ii _ 7
(pensiline HC tetali 74,6 10.000 BAT 52

150 - l0.000 150

5 Unita di 3
'°°“P°'° Filtri a carbeniS2 vapori 1.118 attivi HZS ‘ 0,02 5 ~--
serbateie
bitume 7

2
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\ Emissione 5

Sigla Unita di . Pertata ,‘ Sistema di I
Camine provenienza (Nmyh) “ abbattimente nquinami

media ‘ i
ann02015 VLEAIA BAT-AEL’ 1 vu: AIA2010 ;-, , M 3

(:‘l;e;l)a tmgmmil [mg/Nm] 1 [mg m]

. lmflmmsl I
Unite di '

\ recupero *
1 vapori , Filtriaearbeni

S3 caricamento 6522 i attivi H23
pensiline
bitume l

0,02 5 --- 2

H23 0,02 5 -- 2

Unita di .
recupero _ Filtri a earbeni HQ iotali
vaperi attivi

S4 I255 10.000
_NMCOV

, 150-10.000 3.000
. BAT52

serbatei OC
Benzene 5 1 1, BAT sz

0,02, 1-1,s. umta at 1 ,__ 5 2 2
1 recupero li T if T
‘ vapori 6.522 lF"‘"“‘§“‘."’°“i 1. HCt0tali 15,4

i attivi 1‘earicamente ;_l _7 7 _
S5 10.000

3 NMCOV 1
3 150 - 10.000 150
1 BAT sz

pensiline OC ‘
i 1 Benzene ~-- 5

l I 1

1 BAT 52 l

umta 01 , ‘ H23 5 ‘ 2

Filtri a earbeniWP» "5if;“‘Z,iE°attualrnente . p 1.400 . . HC tetali -~-caricamente ttlviauterizzate) . , a _
3.192

‘ NMCOV
1 150-10.000 1 3.000
5 BAT 52 ‘greggie ,

e t'le ‘P n 1 l Benzene --- 5 1 4 1
BAT52 ‘

-1 .. . ' . . —— *"*"""Valori limite previsti dal D.L.gs. 152106 e S.ITi.l. e precisamentez
0 Benzene e 1,3 butadiene: punte l.l, alla Parte ll clell’A]Iegate 1 alla Parte quinta del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.
0 1-I.C totali: VLE per gli effluenti gassosi derivanti da impianti cli recupero vapori (espressi come media eraria) di cui al Punte 2.3, parte ll

de1l’A]1egate V11 alla parte V del D.Lgs. 152106 e s.m.i.;
0 H28: Classe 11,- Tabella C, Punte 3, pane ll de]1‘Allegate I alla partev del D.Lgs. ]52!06 e s.m.i
21 BAT AEL relativi alla BAT 52 si riferiscene a valori medi erari; tale BAT prevede inoltre che “ll menitoraggio del benzene pub non
essere neeessarie quando le emissioni di NMCOV si pesizionane al limite inferiere dell’intervalle.
3Emissiene presente in condizieni di indispenibilita della rete fi.|el gas (cfr. parere istruttorie conclusive trasmesse cen nota prot. 26976 del
72772/1 1120713 relativo al procedimento ID 42/407. i 7 77_77 7_77 7 _

[46] Si prescrive a] Gestore la registrazione automatioa e arehiviazione dei dati di attivaziene del
punto di emissione di emergenza S6, cerredata cli infermazioni sulla durata dell’evento di
-emissione e sulla quantificazione della stessa; si prescrive altresi la comunicaziene di -tali eventi
seconde le medalita riportate nel PMC.

[47] Con riferimento ai camini collegati alle unita di recupero vapori non ancera realizzati, nel
rispetto della BAT 52, si prescrivono i seguenti valori limite alle emissioni, emissieni che devene
essere monitorate con le Erequenze e le modalita definite nel PMC:
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Sigla Unitfi di Portata Sistema di
Camino provenienza (Nmyh) abbattimento lnquinan BAT AEL

ti ImgfNm°l
D.L.gs. I52

e s.m.i.
lmgmmal

1'06 vua AIA
["13/NW3]

‘S13 T

Sistema
captazione I

recupero
vapori

serbatoi a
tetto fisso
T5241 e
T5242

contenenti
OC

ND Fi ltri a
carboni attivi

H;S 5 2

HC totali
NMCOV

150 - 10.000
BAT 52

10.000 150

Benzene 1
BAT 52 5 1

\

2S6 new
(Nuovo

VRU - ID
42.4385)

Filtri a
Sistema 3 carboni attivi

VRUNCU 18.000 j e Sl5I6ITl.a d1
converslone

termica

HC totali
4 NMCOV
‘ 150-10.000

BAT 52
10.000 470

Benzene 1
BAT 52 5 T 1

J23 V 5 2
SO; 5* 500 zgo
NOx 500 200*

fco 150
}* Polveri _ --- 7 50 __ 20_

2-‘s11

Sistema
\/‘RUNCU

(Prog.
Tempa 4 3Rossa) \ 18.000

(Non ancora
esistente)

Filrri a
carboni attivi
e sistema di
conversions

termioa

A nc totali
NMCOV

I50 - 10.000
mgfNm3
BAT 52

10.000 470

Benzene 1 mglNm3
BAT 52 5 1

555 2___ I-11$
1 $0: _ 500 *5 *5 230

NOx 500 200 5
_CQ 150

' Polveri 50 20

_'Nuovo punto di emissione S13 relativo nuovo sistema di oaptazione vapori per i serbatoi a letto fisso T524] e T5242
contenenti idrocarburi, previsto per Fadeguamento alla BAT 49
ZI valori limite sono espressi come media oraria e riferiti al 3% 0;.
311 Gestore dichiara che la portata dei fumi e da intendersi come valore rnassimo riconducibile solo a determinate condizioni di
funzionamento derivantfdalla variabilité. degli assetti operativi dell’intero sistema da inizio a fine caricamemo.
4Punto di emissione relativo al progetto “Tempa Rossa” gié autorizzato con il provvedimento di VIAMIA prot.
DVAf[]EC:'20]1l5?3 deI27ll0.='2Q1}. . i _ 7 7 ___

[48] Con riferimento al camino S6 new, il Gestore deve rispertare anche i seguenti valori limite
espressi in t/a:

lnquinante

HQ totali

VLE prescri§ToltT'a||no)

2

1-11S 0,63

so,,_ 14%
NOX 3,1

CO 1,7

Polveri 0,17
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[49] Il Gestore, 3 mesi prima dell’attiva2ione del nuovo punto di emissione S13, dovra cornunicare
ad ISPRA le coordinate e la portata del medesimo punto d.i emissione.

[50] I 5 sfiati S7, S8, S9, S10 e S12 e i 46 sfiati collegati alle cappe dj laboratorio (come descritti dal
Gestore nelle Schede AIA presentato per il presente Riesame) sono da considerarsi autorizzati
come emissioni discontinue e ad inquinamento non rilevante.

[$1] Le condizioni di riferimento per il calcolo dei valori limite sono quelli indicati nella Tabella 1
del Documento riportante le Conclusioni sulle BAT concementi la raffinazione di petrolio e gas ai
sensi della Direttiva 20l01'751'UE (Decisione 2014173 SIUE del 0911012014).

[52] La conformita ai valori limite fissatiai camini GIC deve essere verificata seconde i criteri
definiti a‘pag. 43 delle BAT Conclusions di cui alla Decisione 2014f738;’UE del 0911012014) in
caso di misurazioni sia in continuo sia in discontinuo, nonché secondo i criteri stabiliti a1 punto
5.1, parte I, Allegate II alla parte quinta del D. Lgs. 152106 e s.m.i.

[53] La conformita ai valori limite fissati ai_ camini non GIC, sfiati compresi, deve essere verificata
secondo i criteri definiti a pag. 43 delle BAT Conclusions di cui alla Decisione 20141733/UE del
09/1012014) in caso di misurazioni sia in continuo sia in discontinue, nonché secondo i criteri
stabiliti al punto 2, Allegate VI alla parte quinta del D. L.gs. 152106 e s.m.i.

[54] I valori limite fissati in termini cli concentrazione di inquinante devono essere rispettati in tutte
le condizioni di normale funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto.

[55] Le modalita di monitoraggio dei punti di emissione convogliata autorizzati (in applicazione
della BAT 4) sono indicate nel PMC.

[56] I sistemi cli misurazione automatici devono essere scelti, calibrati e verificati in confonnita alla
norma UNI EN 14181. Essi devono essere sottoposti verifica mediante misurazioni parallele
secondo i metodi di riferimento, almeno una volta al1’anno.

[57] Con riferimento alle emissioni monitorate in continuo ai camini GIC (E1, E2, E3, E8 ed E9), i
valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non devono superare
le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

0 SO; 20 % "
I NOX 20 % '
0 Polveri 30 % .
0 CO 10%

I valori medi orari convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati, dopo
detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra.

[58] II Gestore deve dare attuazione ad un piano di monitoraggio dei transitori al fine di inserire
nelle relazioni annuali, da trasmettere aII’Autorita Competente e all’Aut01"ita cli Controllo, i valori
di concentrazione medi orari degli inquinanti in aria, i volumi dei fumi calcolati, 1e emissioni in
massa, il nurnero e tipo degli-awiamenti con i relativi tempi di durata, il tipo e il consumo dei
combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario. '
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10.6 Torce

[59] Con riferimento alla BAT S5, si prescrive l’utilizzo delle 3 torce di Raffineria (Punti di
emissione E5, E6, E12) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative
straordinarie (per es. operazioni di avvio, arresto, emergenza).

[60] In condizieni di norrnale esercizio, l’emissione in atmosfera generata da ciascuna torcia deve
essere relativa alla sola combustione del gas necessario a mantenere accesi i bruciatori pilota.

[61] Le torce devono essere esercite in conformita alla BAT S6. In particolare, con riferimento alla
BAT 56.ii “Gestione degli impianti”, il Gestore deve garantire Pattuazione delle misure
organizzative e di controllo finalizzate alla minimizzazione dell’invio di gas alle torce cli
emergenza.

[62] Le torce devono inoltre essere esercite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le torce devono essere esercite nelle migliori condizioni smokeless consentite dalla tecnologia;

al fine di garantire condizione di combustione ottimali, si prescrive al Gestore di presentare
all’ISPRA, entro 6 mesi dall’emanazione del presente provvedimento, uno studio volto alla
realizzazione, entro i successivi 3 mesi, di un sistema automatico di regolazione del vapore ai
sistemi smokeless delle torce con Pobiettivo di ottirnizzare la miscelazione ottenendo
un’adeguata superficie di contatto idrocarburilossigeno;

b) i1 Gestore deve mantenere un sistema di monitoraggio dei gas inviati in torcia (inclusa la
portata del gas recuperato) conforme a quanto previsto dal PMC; in particelare, il flusso cli gas
inviato in ogni torcia deve essere monitorate in continuo con le modalita indicate nel PMC;

c) In caso di superamento della quantita giornaliera pari a 150 t/giorno, il Gestore dovraz
- ricercare la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento; '
- adottate le necessarie misure per evitare il ripetersi dell’evento; _
- riportare all’Autorita competente e a11’Autorita di controllo, entro 8 ore dall’evento, la

quantita di gas inviata in torcia in condizioni di emergenza, la sua composizione, la durata
e le cause dell’evento e le misure adottate per evitare i1 ripetersi dello stesso;

cl) i serbatoi ricevitori dell’impianto blow-down e della rete torce dovranno essere dotati 'di on
sistema di misura in grado di detenninare la composizione intesa come contenuto di carbonio
totale ed il flusso di gas inviato alle torce. I misuratori di flusso dovranno essere collocati in un
punto della tubazione d’adduzi0ne della torcia tale da essere rappresentativo del flusso cli gas
bruciato in fiaccola;

e) le torce devono garantire un’efficienza di rimozione dei COV superiore al 98% ed una
‘ temperatura minima di combustione superiore a 800°C, da ‘verificare con misuratore in

continuo;
i) le torce devono garantire un efficienza di abbattimento dei gas idrocarburici superiore al 93%

e dovra essere adottata, in luogo della misura della temperatura di combustione, la procedura
equivalente di misura della composizione del gas inviato in torcia e della portata come
specificato a1 punto L della nota ISPRA 18712 del l/6/2011. L’efficienza di combustione
viene valutata dal Gestore eonfrontando i dati di misura di velocita cli efflusso al tipo cli torcia

- e di potere calorifico del gas bruciato con i dati di progetto della torcia rneclesima; -
g) deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di rnonitoraggio a circuito

chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici
che avvisino gli operatori dell’eventuale spegnimento delle fiamme pilota;

h) la torcia acida dovra essere munita di un sistema di misura in linea per l’HgS;
i) alle 3 torce di Raffineria devono essere rispettate le portate massime necessarie a garantire

condizioni di sicurezza per ciaseun flusso, cosi come descritto nella tabella sottostante:
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i Puma di Sosianze principalidcl Sistema
emission 1 I)|':scri?ione Fuclcas di in, c ‘ ‘ Stabilimc|1to(% vol) recupero

(Allegate E8) Gas

Portala di Gas
per il

mantenimcnto
della lia m ma
pilota (Nm’!h)

Porlala massima di
gas (soglia dichiarata Campionamento

dal Gestore) necessaria (ManualefA||lom
ngaranlire condizioni I atico)

disicurczr.a(ltg!l1) H i1 1
Torcia

, idrocarburica ' SI
(A5101) 1-1,5; 1,2-2,9

9

1 S lolale oome 50;: l,4-4 1 ___ _[_

500.000 Automatico

E5 CH.¢:7-10 1 -T
3 1 HC totaliz 25-45

Torcia Acida
(A620l) 6 |S.253 Autolnatico

Torcia Acitla
(A6201)

1 [ H;S: l,2~2,9

4 11.200 Aulomatico

To -E6 ‘ Toma [ S totale L4-4 S]
idrocarburica .(A6102) HC lotah. 25-45 6 780.000 Automatico

Torcia
idrocalburioa 1 S]

(A61 \.
6 63.000 Automatico

Torcia
idrocarburica S]

(A6701) H18: 1,2-2,9
E12 S lolale come S01; 1,4-4 _

12 489.600 Aulomatico

CH4: 7-10
Toma Adda HC totali: 25-45

(A6702) '" 9 5.620 Aulomatico

10.7 Emissieni in atmosfera di tipo non convogliato (diffuse e fuggitive)

[63] A] fine di prevenire le emissioni diffuse di COV in atmosfera, i1 Gestore dovra:
a) ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili,

utilizzando:
- serbatoi a tetto galleggiante dotati di sistemi di tenuta ad elevata eflicienza o serbatoi a

tetto fisso oollegati ad un sistema di recupero dei vapori (BAT 49);
- una delle tecniche (0 una loro combinazione) tra quelle riportate alla BAT S0;

evitare 0 ridurre le emissioni durante le operazioni di carico e scarico di composti di idrocarburi
liquidi volatili, utilizzando una delle tecniche (0 una loro combinazione, per ottenere‘ una
efficienza di recupero pari almeno al 95%), tra quelle riportate alla BAT S2;

e) effettuare il monitoraggio delle emissioni di COV secondo quanto indicato alla BAT 6, facendo
particolare attenzione all’individuazione degli eventi emissivi discontinui, correlati 0 meno a
condizioni di emergenza.

b)

[64] In conformita alla BAT 18.III, per prevenire 0 ridurre le emissioni fuggitive di COV in
atmosfera, il Gestore deve continuare ad implementare il programma LDAR (Leak Detection and
Repair Program) di rilevamento e riparazione delle perdite, basato sulla valutazione dei rischi, su
tutti i componenti accessibili (pompa, compressori, valvole, scambiatori di calore, flange,
connettori,...) in tutte le unita di Raffineria che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di
COV.

[65] I1 programma LDAR, implementato secondo le modalita indicate nel PMC, dovra prevedere le
seguenti soglie emissive limite oltre le quali si dovra proceclere, con le tempistiche indicate nel
PMC, agli interventi di riparazione dei componenti che perdono: "
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0 10.000 ppmv come emissioni totali di COV;
0 500 ppmv come sostanze canceregene.

[66] Un eventuale aggiernamente del programma LDAR, effettuato dal Gestore in funzione di
modifiche impiantistiche e/o gestionali, dovra essere trasmesse tempestivamente all'Autorita

' Competente e all’lSPRA. ' '_

[67] Con riferimente ai cempenenti oggetto di menitoraggio e rientranti nella classificazione di
“emettiteri significativi” e di “emettitori cronici” per i quali gli interventi di manutenziene efe
sestituziene non siano realizzabili con gli impianti in marcia, il Gestore, in caso di rilevazione di
emissioni fuggitive tali da cempertare un intervento sul cempenente e qualera il cempenente
stesso sia gia stato sotteposto a riparaziene/manutenzione in occasione del precedente ferme
impianto, deve procedere immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari alle esigenze
di sicurezza, ad un nuovo fenno impianto per la riparazione/sestituzione del componente
interessato.

[68] I risultati del programma LDAR dovranne essere trasmessi al1’Auterita Competente
nell’ambito della relaziene annuale, con le modalita indicate nel PMC.

[69] Il Gestore deve prevenire o, laddove non sia fattibile, ridurre le emissieni di pelveri derivanti
dallo steccaggie e dalla movimentazione di materie polverose, applicando una delle tecniche
riportate nella BAT 3, o una lore eombinaziene: '

- stoccaggio delle materie fini in container chiusi o eontenitori sigillati;
- mantenere bagnate le seorte di materiali pelverulenti, stabilizzare la superficie con agenti

incrostanti, o stoccaggio delle scorte in un luogo eeperto;
- utilizzo di veicoli per la pulizia delle vie di accesso.

10.8 Scarichi idrici ed emissioni in acqua

Gli scarichi della Raffineria per i quali il Gestore richiede Fauterizzazione sono i seguenti.
Scarice A: Scarice principale con una portata alla massima capacita produttiva pari a 119281.680
m3;’anno. E’ costituito da un canale che eenfluisce nel corpo recettore Mar Grande e che convoglia i
seguenti scarichi parziali:

0 Scarice WR Impianto Water Reuse: Scarice di tipo continue derivante dal “Rigetto”
dell’impianto. La pertata massima e cli circa 700.800 m3fanno.

0 Scarice IJB Linea di trattamento TAE A: Scarice di tipo discontinue derivante dall'uscita del
trattamento biologico TAE. La portata massima é di circa 4.274.880 m3fanne. Alla capacita
produttiva lo scarice e state considerate come discontinue in quanto 1’invie, parziale e totale,
dell’effluente TAE alI’impianto WR é funzione della sostenibilita dell’assette e della richiesta di
acqua demineralizzata, la cui preduzione complessiva e garantita principalmente attraverso
l’impiante di dissalaziene acqua mare. La flessibilita operativa richiesta e funzionale a garantire
Paffidabilita de1l’intera filiera produttiva, rispettando da un lato il minime mm-down
dell’impianto di dissalaziene acqua mare (evitando discontinuita operative e quindi di
preduzione), dall’altro la continuita di performance dell’unita WR. '

0 Scarice AR acque mare di raffreddamento raffineria: Scarice di tipo continue derivante dal
circuito di raffreddamento acqua mare. La portata annua alla capacita produttiva e di 96.496000
m3;’anno.

I Scarice acque di raffreddamento CTE (attraverso gli scarichi parziali SCI, SC2-1 e SC2-2 e
SC3-3): Scarice di tipo continue derivante dal circuito di raffreddamento acqua mare della CTE.
La portata annua complessiva degli scarichi parziali alla capacita produttiaa e di 17-810000
m3i’anno.
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' Temperatura

Scarice B: Scarice acque meteoriche. Scarice di tipo discontinue. Lo Scarice B e uno scarico di acque
meteoriche non cli prima pieggia che puo attivarsi solo in condizieni di eventi meteorici particolarmente
intensi. Pertanto, lo stesso non puo essere in alcun mode cerrelabile alla capacita di lavoraziene della
Raffineria ma solo ed esclusivamente agli eventi meteoiici; censeguentemente, il Gestore non ha fomito il
valore della pertata alla Massima Capaeita Produttiva.

Scarice GPL: Scarice impianto trattamento acque unita GPL. Scarice di tipo discontinue. La portata
massima E: di circa 15.000 m31'ann0. '

[70] Gli scarichi indicati sopra sono autorizzati nel rispetto dei seguenti valeri limite di emissione e
delle frequenze e modalita di menitoraggio riportate nel PMC:

Tabella I - Valori limite di emissione per gli scarichi idrici della raffineria, compresa la centrale termoelettrica:
Parametro!
lnquinante .
(Sostanza

Emissione media anno 2015
(scheda B I01). . ' ' VLEpencolosa a| |mg;||

sensi della MA mm
_ lmg/llPa rte m del

DLgs.l52r‘06 -
sumo) A wn us AR . ‘sci ’sc2-1 , ’sc2-2 ‘sscs-3

, . , 1 .
l

B GPL

1 VL-E AIA
lmgll

Frequenza di
men itoraggiI 1 0

pH 7,18 7,4 7,36 --- 7,9 8,09 8,30 8,23 8,13 5,5 - 9,5 5,5 -
9,5 continue

27,18(°C) 28.0 28,2 --- 27,3 27,15 23 23,0 17,1 Neta 2 N013 2 continue

Solidi sospesi
100111 5°04 63,33 103 80 45

1
50,45 52,0 ‘ 49,17 51,39 S80 so

1 so‘ settimanale

BOD5 3,7! s,s 2,8 2,15 s4,123,15 5,19 5,1 , 540 140 settimanale

COD 9,57 ll I5 10.2_ 7, 55 15,6 16,60 15 6,75 5160

80

160
per WR

e UB

giomaliera

Alluminie _ 0,062 , 0,005 0,015 f ‘ ‘ 0,024 51 1 1 settimariale
Aijsenico (SI) 1 0,003 0,005 0,004l 0,0031 0,002 ‘0.005 0,0050 [1 0,0020 5 0.5 set-timanale

Bario _ 0,026 S20
"25
20 settimanale

__ Bore _ 1 1.55 52 27 Settimanalei
Cadmio(S1)__ 0.0001 0,0001 0,0001 ---Z g [0,00031910,00012s; 0,00032 00000530 0,0001 s 0.02 0,02_ settimanale
Creme totale 0,0003_ (SI) 0,0009 0,001 -- 1 10,001 000101 000211. 0,001 0,0007 52 0,2 settimanale

Cromo VI (S1) 0,0098 0,01 0,02 W 0,0101 5 0,2 0,2 settimanale
Ferro 0,0646 0,093 i0,125 0,0851 0,048 0,383 0,272 0,052 0,0823 152 2 settimanale

_ Manganese -—- --- 0,0094? 0,014 0,0153 0,0173 0.003 0,01 03 $2 2" settimanale
M ercu rio (Bl) 0000035 0,0001|0,00004, 180,001 000000 0,000001fi0,0000159 0,00002 S 0,005 0,005 settimanale

Niche] (st) 0,0013 0,0043 0,0036 10,0050 0,002 0,0012? 0,0014; 0,001 0,0012 52 2 settimanale
0,0000___Piom be (SI) 0,0005; 0,0005 0,0004 I *1

l

0,0005 5 0,2 0,2 senimanale
Rame (SI) 0,00l3 0,001l0,0009 0,0013 0,004 0,0052 0,007 0,002 1* 0,001 50:] 0,1 settimanale

Selenio (SI) _0,0015 0,003 0,0026 0,0034 0,003 0,0017% 0,00l62 0,001 0,0009 50.02» [1 0,03 ;_settimanaIe
Stagne (SI) 1‘ 0.0001 0,0002 70,0001 0,0001 1 i H TI A pi ,1 0,0001 510 i settimanale
Zinco (st) T 0,0212 10,0109 0,0190 0,0222} 0,050 l 0.045) 0,001 0,011 ‘ 10,0221? 150.5

0,1
0,5 settimanale

Cianuri totali
(come CN) 0912 0,012 0,012 “ 0,012

5015 0,5 senimanale
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Parametrol
lnqu inante
(Sostanza

pericolosa ai
sensi della

Parte Ill. del
1)Lgs.1 52106 -

SIINO)

Emissione media anno 2015
($911903 B-I0-I) VLE Frequenza di

1018/'1 AIA 2010' NLE AF 1 111111111-5r=11ggi'1
1_ ________ 1‘ |mg1'I| ‘ 0

A WR UB AR ’sc1 ’sc2-1 sscz-2 ,"sc3-3 1 13 GPL

lmgfl

1
Solfuri (come

HZS) » 0,22 0,22 0,22 --- 0,22 st 1 settimanale
Solfiti (come

S03) ,_ _
0,33 51 1' settimanale

Fluoruri 0,0132 0,0209 0,0155 0,0155 --- 0,0148 56 1 seltimanale
Tensioanivi 0,1359 52 2 settimanale

Fosforo totale
(come P) 0,05400,0340 1 0,0532 0,0416 0,120 0,096 0,094 0,012 1

1
sl‘ 1 settimanale

Azeto
ammoniacale
(come NH4)

0,218 0,3010 T 0,4 0,263 0,21 0,21

1
0,21 1 0,21

S

510 15

eUB
per WR

settimanale

A2010 nitroso
IN) 0,037 0,0301 1 0,032 0,005 0,0039 0,0044 0,004 0,03 59 50,0 0,6 settimanale

Azeto nitrico
(come N) 0.8?_ 0,8115 0,84 --- 0,033 0,099 0,121 0,079 —-- 0,8253 1 2S20 settimanale

Grassi 0 olii
animalifvegelali 0,0995 520 ‘ settimanale

Id rocarburi
totali (S1) 0,132 0,11 0,41 0,150 0,057 0,074 0,07 0,07 0,0001 S5

1 _ .5 1 glomahera

Tensioattivi
t0t__a1i 0,1759 --- 0, 1'19 S 0,2 2 settimanale

Fenoli (S1) 0,015 0,015 0,015 1 --- 1 0,015 5 0,5 _ettin:|ar1a1e
Aldeidi 1 0,03 S1

°»5:_ ,1
_s _ __ __

1 settimanale
Solventi _
organici

aromatici (S1)
0,0001 0,0001 0,0003 1 0,0002 -—- , 0,0002 5 0,2 0,2 settimanale

MTBE (SI) 0,0044 1 0,0064 0,0040 0,0062 0,0035
‘ 0,15

er A,
50,1’ P

1 AR e
1 GPL

WR, UB, S61T1m&l'1a16

Vanadio (SI) 0,002 00,0021 11 0,0024 0,0021 _ __%__ 0,0020 51‘ 1 0,1 _se1timanale

Benzene (S1)

Toluene

0,0000? 0,0001 ‘ 0,0001 0,0001

1
0,00002s 0,0000210,0000210,00003 1

=-- 0,00002

0,00002

- 0,01

E0115’ 0,05
eUB

s 0,05’ 0,01

per WR
Seltimanale

settimanale
Xilene

Aox‘ ($1)
0,000041 0,00004
0,0002 10,0002

0,001i331 0,00005
0,0002 0,0002

-_- 10,00004 j
10,0002

5 0,05’
50,0

0,01
0,0 1

settimanale
settimanale

IPA (SI)
£111 Bornef)

0,000052 0,00005 0,0009 --- 0.01 settimanale

r
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Parametrol
|"'7|"i"a"‘° Emissione media anno 2015
(sosiam (scheda 13 10 1) VLE Fpericolosa ai Im HI‘ ' , LE AIA '°qT'°“z“ d.‘sensidena 8 IA 2010 m "I monltgiraggi

,_,_ 1111011 ' gParle 111 del
l>L0$-1511’°6- A WR UB AR ‘sci sscz-1*sc2-2 ssca-3 13

SUNO) ,1 1t _: W, ,
D. Lgs. 152106 e s.m.i., tab. 3, Allegate 5 alla parte terza e riferiti a scarico in acque superficiali.

31_.a temperature. dello scarico non deve superare i 35 °C e 1’increment0 della temperatura del corpo idrico recettore non deve in nessun caso
superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3Va10re limite fissato specificatamente ne11‘AIA di cui a1 decreto DVAfDEC1'20101'273 del 2410512010.
“Composti organici alogenati adsorbibili.
51 valori limite di tali scarichi della centrale termoelettrica ex ENIPOWER sono attualmente quelli fissati dal decreto di AIA
DVA:‘DEC1'20101'2?4 del 2410512010 che faoeva riferimento ai valori Iimite del D.Lgs. 152106 e s.m.i., tab. 3, Allegato 5 alla parte terza e
riferiti a scarico in rete fognaria.
‘Tale valore limite si riferisce agli scarichi SC], SC2-1, SC2-2 e SC3-3.
?Ta1e valore limite e frequenza di menitoraggio si riferiscono allo scarico GPL. Per gli scarichi A, AR, SC1, SC2-2, SC2-3, SC3-3, i1
valore limite di emissione per i1 pararnetro Boro 0 pari al valore in concentrazione cli boro espresso in mg/1 misurato nelle acque in
ingresso, ci0 al fine di garantire 11 non aggravio della qualita del corpo idrico ricevente.
Si prescrive pertanto a1 Gestore il menitoraggio, con frequenza mensile, delle acque sia al punto di prelievo a mare che agii scarichi A, AR,
SC] , SC2-2, SC2 3, SC3 3

[71] In applicazione di quanto disposto dalla BAT 12, agli scarichi parziali UB e VVR dal 28 ottobre
2018 dovranno essere rispettati i valori limite di emissione, come media annua, e 1e fiequenze di
menitoraggio indicati nella seguente tabella II

Tabella 1] - Valori limite di emissione per gli scarichi idrici, espressi come media annuale.
BATTAEL’ W TVLE AIA

Inquinante (media annua] (media annua) menitoraggio
5, ,_ ,, (mgfl) (mgll) J 2,,

Frequenza di

lndice degli
idrocarburi (1-101.) 0,1 - 2,5 2,5 giornaliera

Solidi sospesi totali
(TSS) 5-25 25 giornaliera

1 Domanda chimica cli
ossigeno (COD) 30- 125 125 giornaliera.

13013, 2 W 40 seitimanale
Azeto totale, 1 - 25"’ 25 giornaliera

1 Piombo
esptlasgo come N

0,005-0,030 ‘ 0,03 trimestrale
Cadni 10
N ichel

0,002-0,003
1 0,005-0,100

0,008
0,1

trimestrale
trimestrale

Mercuriq _7 1 0,0001-0,001 0,"!!! trimestrale
Vanadio 1 0,1 trimestrale

T lndice di fenoli 0,5 mensile
Benzene, toluene, 1

etilbenzene e xilene Benzene:
0,001 - 0,050(BTEX)

0,05 mensile

I VLE di cui alla presente prescrizione si considerano rispettati se la media di tutti i valorimedi
giornalieri oflenuti nell’arc0 cli un anno con le frequenze indicate in tabella, ponderata in ragione
dei flussi giornalieri, non supera i pertinenti valori limite di emissione. I valori medi giomalieri si
ottengono come media su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un
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campione composito proporzionale a1 flusso 0, se é dimostrata una sufficiente stabilitét del flusso,
di un campione proporzionale a1 tempo.
Gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere inviati a11’ISPRA.

[72] I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionarnento devono essere in ogni
momento accessibili ed attrezzati per consentire i1 campionamento per caduta delle acque reflue
da parte della Autorita di controllo.

[73] I singoli scarichi ed i relativi punti di campionamento devono essere ben segnalati con apposita
cartellonistica riportante il numero dello scarico ed il numero del punto di campionamento con la
dicitura “Punto di prelievo campioni”.

[74] Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di
trattarnento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione cli tutte 1e strutture e
delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire i1 rispetto delle misure di sicurezza.

[75] Deve essere attuato un piano pluriennale di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie
presenti presso 10 stabilimento, 1e quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di
evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. A1 termine di ogni anno il
Gestore deve comunicare, a11’intemo della relaziene annuale, i risultati de11’attivit2'1
ispettiva/manutentiva a11’Autoritfi competente e a11’ISPRA.

[76] Deve essere rispettato 1’a1't. 3 del D.M. 30/711999 che prevede che “a decorrere dal 31
dicembre 2000 é vietato I ’urilizz0 di cloro gas e dell ’1p0cl0rz't0 di sodio, sia per la disinfiezione
degli scarichi che come agente antzfouling nei circuits’ dz‘ rqffi"eddamenr0”.

10.9 Rifiuti

[77] In applicazione della BAT 14: adottate ed altuare un piano dj gestione dei rifiuti che assicuri Ia
gestione ne11’ordine di priorité di cui all’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. '

[78] In applicazione della BAT 15: ridurre la quantita di fanghi destinati a1 trattamento o allo
smaltimento mediante i1 pretrattamento 0 il loro riutilizzo in un’unita di processo, fermi restando
gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

[79] Ridurre la produzione di rifiuti di catalizzatori esausti solidi mediante l’utiIizzo di una delle
tecniche (0 una combinazione delle stesse) indicate alla BAT 16.

[80] I1 deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al
comma 1) lettera bb) “depesito temporaneo” dell’artico1o 183 del DLgs 152/2006 e s.m.i., e in
particolarez -

a) il Gestore deve comunicare ad ISPRA, da11’emanazione del presente provvedimento dj AIA e
preventivamente in occasione di ogni modifica, cli quale criterio gestionale intende avvalersi
(ternporale 0 quantitativo);

1:1) le aree di depesito ternporaneo deve avere 1e seguenti caratteristiche: - -
- devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e
collocazione, indicante 1e quantitfi massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di
pericolositét dei rifiuti stoccati;
- devono essere dotate di idonea copertura se stoccati a1l’ape1"to, oppure i rifiuti devono essere
stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
- devono essere adeguatamente protetti dal contatto con 1e acque meteoriche che dovranno essere
pertanto adeguatamente regimentate;
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- i fusti non devono essere immagazzinati su piu di due livelli e deve essere sempre assicurato uno
spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
- i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano
fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;

0) il Gestore dovra verificare almeno una volta al mese, ne11’ambito degli obblighi di rnonitoraggio e
controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantité dei rifiuti
pericolosi e somma delle quantit:-I1 cli rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle
caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovra
essere effettuata dal Gestore secondo 1e modalita definite nel PMC.

10.10 Emissieni sonore -

[81] Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, i1
Gestore deve:

a) utilizzare una delle tecniche (0 una loro combinazione) indicate alla BAT 17; '
b) rispettare i valori limite assoluti previsti dal DPCM 14111197. In caso di superamento dei suddetti

valori limite di legge, i1 Gestore dovra identificare gli ulteriori interventi di risanarnento
tecnicamente fattibili e dovra intervenire con opportune opere di mitigazione sulle sorgenti, sulle
vie di propagazione e sui ricettori. Successivamente, i1 Gestore dovra procedere a nuovo
monitoraggio acustico allo scopo di valutare Fefficacia deile misure adottate.

[82] I1 Gestore deve effettuare, entro 1 anno dalla data di emanazione del presente provvedimento e,
successivamente, ogni 4 anni un aggiornamento della valutazione del rumore ambientale e del
piano di gestione del rumore adeguato all’ambiente locale. Fermo restando il predetto obbligo di
aggiornarnento periodico, lo stesso dovra essere effettuato dal Gestore in occasione di rnodifiche
impiantistiche che possono comportare un impatto acustico nei confronti dell’ambiente esterno. A
tale fine, il Gestore deve effettuare:

a) opporttme campagne 'di monitoraggio in continuo del rumore in corrispondenza delle
principali sorgenti di emissione acustica della raffineria;

I3) un efficace piano di controlli periodici dei livelli di rumore presso i recettori pi1I1 prossimi
alla Raffinefia, con frequenza annuale.

Ne] PMC sono definite le modalita con cui effettuare le attivita di monitoraggio, i cui esiti
dovranno essere trasmessi a11’ISPRA ai fini della relativa valutazione.

10.11 Manutenzione ordinaria e straordinaria

[83] I1 Gestore deve attuare un adeguato programma di rnanutenzione ordinario tale da garantire
1’operabi1ita ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali.
In tal senso i1 Gestore dovra dotarsi di' un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte 1e
procedure di manutenzione da utilizzare c dedicate allo scopo. '

[84] I1 Gestore, inoltre, dovra disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi
di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. I1 Gestore dovra altresi
registrare, su apposito registro di manutenzione, 1’attivita effettuata. In caso di arresto di impianto
per Pattuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovra inoltre darne comunicazione
con congruo anticipo e secondo 1e modalita stabilite nel Piano di Monitoraggio, a11’ISPRA.

10.12 Malfunzionamenti '

[85] In caso di ma1f1.1nzionamenti, i1 Gestore dovga essere in grado di sopperire alla carenza di
impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di riiievo. I1 Gestore ha l’obb1igo
di registrare l’evento, di analizzame 1e cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone

' pronta comunicazione all’ISPRA, secondo le modalita stabilite nel PMC.
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10 13 Eventi incidentali

[86] I1 Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi
incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per 1a gestione di eventi che
possono determinare effetti significativi sull’ambie11te, individuati anche sulla base della serie
Storica degli episodi gia avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione
autorizzativa i1 ripetersi, nei medesimi impianti e linee, di rilasci incontrollati di sostanze
inquinanti che incidano in modo significativo su11’ambiente secondo sequenze di eventi
incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti gia sperimentati in passato e che:
1) siano stati oggetto di comunicazione ai sensi de1l’art. 29-undecies del D.Lgs. 152106 e ai quali,
pur in assenza di riscontro da parte de1l’autorita competente e degli enti di controllo, non si 0 posta
necessaria attenzione, in forma preventiva, con gli interventi strutlurali efo gestionali indicati o
proposti dal gestore medesimo nella citata comunicazione di cui a11’art. 29-undecies; '
2) non siano stati oggetto di comunicazione ai sensi de11’art. 29-undecies del D.Lgs. 152106 ma
dei quali gli enti di controllo abbiano accertato i1 passato accadimento senza1’attuazione, da parte
del gestore, di adeguate misure atte a limitare 1e conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori
analoghi eventi incidentali.

[87] Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione
all’Autorita Competente, a1l‘ISPRA, a1l’ARPA Puglia e al Comune di Taranto, seeondo 1e
modalita stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

[88] In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinate i1 rilascio di
sostanze pericolose nell’ambiente, i1 Gestore ha 1’obb1igo di dare immediata comunicazione scritta
(pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) a1l’Autorita
Competente, a11’ISPRA e alI’ARPA Puglia. Inoltre, fermi restande gli obblighi in materia di
protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, i1 Gestore ha 1’obb1igo di
mettere in atto tutte le misure tecnicarnente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per
quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenli in ordine alle
cause de1l’evento e mettere immediatamente in atto tutte lc misure tecnicamente possibili per
misurare, ovvero stimate, la tipologia e la quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati
ne11’ambiente e 1a loro destinazione.

[89] Con riferimento a quanto segnalato da ISPRA con 1a nota prot. 13605 del 2011032017, in caso
di eventi incidentali durante 1e fasi di carico e scarico di navi accostate con perdita in mare di
prodotto petrolifero, il Gestore ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta
notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) a1l’Autorita Competente,
a11’ISPRA e all’ARPA Pug1ia,‘registrando su uno specifico registro 1e cause tecniche individuate
nonché 1e misure di mitigazione degli effetti e di prevenzione intraprese. Tale registro dovra
essere disponibile anche in formato digitale oltre che cartaceo.

10 14 Dismissioni e ripristino dei luoghi

[90] In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale de11’impiant0 i1 Gestore,
un anno prima, dovra predisporre e presentare a11’Autorité1 Competente i1 piano di dismissione con
i1 cronoprogramma della relativa attuazione. Il progetto dovra essere comprensivo degli interventi
necessari a1 ripristino e a11a riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovra
essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualita dei suoli e delle acque
sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle
indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV de1D.Lgs. 152106 e s.m.i.
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11. ATTI DI DIFFIDA

Nel corso della presente istruttoria 0 sorta Pesigenza di avere un quadro chiaro in merito agli atti di
diffida che a tutt’oggi risultano pendenti al fine di valutare la loro eventuale pertinenza con gli aspetti
oggetto dell’istruttoria. A tal ‘fine ISPRA ha prodotto una Relazione sullo stato delle diffide trasmessa con
nota acquisita al prot. DVA129383 del 1911212017, dalla quale si evince che:

- nota di diffida del 2711112014, prot. DVA12014139l51 — diffida risolta con la proposta di
prescrizioni da fOl'I1'l1.1l31‘€ in sede di riesame. '

[91] Vista la “Direttiva peri disciplinare la conduzione del procedimenti di rilascio, riesame e
aggiornamento dei provvedimenri dz‘ AIA di competenza del Ministero delZ’Ambien1‘e e della
Tutela dei Territorio e del Mare” (D.M. 274 del 1611212015), e in particolare i1 principio generale
di cui a1 punto 18 paragrafo 1 de1l’Allegato_ 2 (“Ind1'r1‘zzi metodologici per 1a predisposizione dei
quadri prescriltivi nei provvedimenti dz‘ AIA di comperenza srarale“), nonche la definizione di
“Installazione” di cui all’a1't. S, comma 1, lett. i-quater, del D.Lgs. I52/06 e s.m.i., il Gruppo
istruttore ritiene non ammesse, perché non relative al funzionamento de11’installazione, sia 1e
prescrizioni dell’AIA 2010 relative agli interventi da realizzarsi in aree esteme a11’insta11azione di
cui a1 Capitolo 7 paragrafo “Monitoraggi ambientali”, che la richiesta fonnulata da ISPRA in
merito.

[92] Si prescrive al Gestore di mantenere i sistemi di monitoraggio intcmi allo stabilimento, tra cui
la rete di H23, il DOAS, la slazione micrometeorologica, con 1e relative procedure operative da
riportate nel PMC.

- nota di diffida del 04/05/2016, prot. n. 12142/DVA - diffida risolta in attesa di conferma da parte di
ARPA Puglia de11’idoneita delle nuove piattaforme in quota ai camini E2, E4, E7, E8;

[93] Si prescrive a1 Gestore cli comunicare all’Autorita competente Facquisizione del parere di
idoneita da parte di ARPA Puglia.

- note diffida del 0910812016, prot. n. 208241DVA e del 0710912016, prot. 11. 220811DVA relative a1
programma LDAR ~ diffide risolte con la proposta di prescrizione di cui alla note ISPRA del
2011212016, prot. 73408 e del 0310212017, prot. 5124, proposta accolta nelle prescrizioni riportate a1
paragrafo 10.7.
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12. PRESCRIZIONI DA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

[94] Restano a carico del Gestore, che é tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri
procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’AIA.
lnoltre, per quanto riguarda 1e autorizzazioni sostituite da11’AIA, sopravvivono a carico del
Gestore tutte 1e prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nel1’AIA, ovvero che non
siano con essa in contrasto.

13. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

14. DURATA E RIESAME

L’articol0 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce la durata de11’Autorizzazio11e Intcgrata
Ambientale secondo il seguente schema:

RIFERIMENTO al D.Lgs
S9105

Comma 3 lettera b), art. 29-
octies _

DURATA AIA CASO DI RIFERIMENTO

10 anni Casi comuni

Comma 9, art. 29-octies

Comma 8, art. 29-octies

_ ,a"“‘ 14001
16 anni Impianto registrato ai sensi del reg01ament0(CE) n.

122112009

12 . Impiantdcertificato secondo la norma UNI EN ISO I 1

Rilevato che i1 Gestore dispone, per1’insta11azione, di un SGA:

0 certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001;
0 di registrazione EMAS (in fase di rinnovo)

1’Autorizzazione Integrata Ambientale avra validita 16 anni.
La validita della presente AIA si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di mancato
rinnovo 0 decadenza della registrazione EMAS. In ogni caso i1 Gestore é obbligato a comunicare
tempestivamente a11’Autorita competente eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra.
In virtu dell’art. 29-octies del D.Lgs 15212006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l’Autorita Competente
puo effettuare i1 riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei
casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.
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15.PL1\NO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

I1 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), predisposto da ISPRA ad esito dei lavori del GI della
Commissiene IPPC, e parte integrante de11’AIA.
Ne11’attuazione di suddctto Piano, il Gestore ha l’obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

9 trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA Puglia, alla Provincia e ai
Comuni interessati;

9 comunicazione a11’Autorita competente per ii controllo ISPRA ed ARPA Puglia de11’eventuale non
rispetto delle prescrizioni contenute ne11’AIA;

0 tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA Puglia, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e
conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Le modalita per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo allegato
a1 presente parere.
Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre esserefirmati da1Gestor0 dell’impianto.
I1 Gestore ha l’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare a11’impianto.
Entro 6 mesi da11’emanazione del presente provvedimento di AM i1 Gestore deve applicare le modalita
contenute nel PMC. Per impianti esistenti, il Gestore, entro lo stesso termine temporale, concorda con
l’ente di controllo ISPRA e ARPA Puglia il cronoprogramma per Padeguamento e completamento del
sistema di monitoraggio prescritto.
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APPENDICE II — SCHEDA RECANTE GLI ELEMENTI INFORMATIVI INERENTI
UAPPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE INTEGRATA PER LE EMISSIONI DI N0,
E so; (1)1 CUI ALLE BAT 57 E 58 DELLA DECISIONE 2014/738/UE) DA RENDERE ALLA
COMIVIISSIONE EUROPEA AI SENSI DELLA DECISIONE 2014/768/UE

INDICE

I Informazioni generali

2 Informazioni relative al campo dz‘ applicazione della BAT
57 e 1:1! valore limite (di bolla) applicata alle emissioni di NOx

3 Informazioni relative mfcamgo dz‘ agplicagione della BAT
58 e al vale-1:_limi{e (di bolla) applicata alle emissioni di SO;



1 lnformazioni generali

1.1 1 Id.1V[I0'I'T1VI 1 4211055 I I
1.2 Nomgdellzinstallazione 1 Raffineria T515010 I I

1.3 Ragionegociale del gesture Eni S.p.A. Refining & Marketing and CI1emica1s— Raffineria di
Taranto

1.4 Indirizzo dell’insta1lazione s.s. 100 Jonicajél 14123 TARANTO I
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