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DECRETO	  LEGISLATIVO	  13	  agosto	  2010,	  n.	  155	  
ss.mm.ii.	  

	  
ACuazione	  della	  direIva	  2008/50/CE	  
relaMva	  alla	  qualità	  dell'aria	  ambiente	  
e	  per	  un'aria	  più	  pulita	  in	  Europa.	  

	  
	  

Composto	  da	  22	  arMcoli	  16	  allegaM	  11	  appendici	  
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Principi	  e	  finalità	  (art.1)	  
	  
a)  Individuare	  obieIvi	  di	  qualità	  dell’aria	  ambiente	  
b)  Valutare	  la	  qualità	  dell’aria	  sulla	  base	  di	  metodi	  e	  

criteri	  comuni	  
c)  OCenere	  le	  informazioni	  sulla	  qualità	  dell’aria	  per	  

individuare	  le	  misure	  da	  adoCare	  e	  monitorare	  le	  
tendenze	  nel	  tempo	  

d)  Mantenere	  la	  qualità	  dell’aria,	  laddove	  buona,	  e	  
migliorarla	  negli	  altri	  casi	  

e)  GaranMre	  al	  pubblico	  le	  informazioni	  
f)  Realizzare	  una	  cooperazione	  con	  l’UE	  
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q Valori	  limite	  (effeI	  nocivi	  per	  la	  salute	  umana	  e	  
per	  l’ambiente)	  SO2,	  NO2,	  C6H6,	  CO,	  Pb,	  PM10	  
(devono	  essere	  raggiunM	  ed	  in	  seguito	  non	  essere	  
superaM)	  

	  
q Livelli	  criMci	  (effeI	  negaMvi	  per	  l’ambiente)	  SO2,	  
NO/NO2	  

	  

q Soglie	  di	  allarme	  (oltre	  il	  quale	  esiste	  un	  rischio	  
per	  la	  salute	  umana)	  SO2,	  NO2	  

Inquinan5	  (art.1)	  
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q Valore	  limite,	  valore	  obieIvo,	  obbligo	  di	  
concentrazione	  dell’esposizione	  (basato	  
sull’indicatore	  d	  esposizione	  media	  da	  
determinare	  sulle	  stazioni	  di	  fondo)	  e	  obieIvo	  
nazionale	  di	  riduzione	  dell’esposizione	  PM2,5	  

	  
q Valori	  obieIvo	  As,	  Cd,	  Ni	  e	  benzo(a)pirene	  
	  
q Valori	  obieIvo,	  obieIvi	  a	  lungo	  termine,	  soglie	  
di	  allarme	  e	  soglie	  di	  informazione	  O3	  

Inquinan5	  (art.1)	  
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S i	   f o rma	   ne l	   p r o ce s so	   d i	  
combus5one	  per	  ossidazione	  dello	  
zolfo	   presente	   nei	   combus5bili	  
solidi	   e	   liquidi	   (carbone,	   olio	  
combus5bile,	   gasolio).	   Le	   fonM	   di	  
emissione	   principali	   sono	   legate	  
alla	   produzione	   di	   energia,	   agli	  
impianM	   termici,	   ai	   processi	  
industriali	   e	   al	   traffico.	   L'SO2	   è	   il	  
principale	   responsabile	   delle	  
"piogge	   acide",	   in	   quanto	   tende	   a	  
trasformarsi	  in	  anidride	  solforica	  e,	  
in	   presenza	   di	   umidità,	   in	   acido	  
solforico.	  	  
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In	   generale	   gli	   ossidi	   di	   azoto	   (NO,	  
N2O,	  NO2	  ed	  altri)	  sono	  generaM	  da	  
p r o c e s s i	   d i	   c ombu s 5 o n e ,	  
qualunque	   sia	   il	   combus5bile	  
u5lizzato,	   per	   reazione	   direCa	   tra	  
l’azoto	   e	   l’ossigeno	   dell’aria	   ad	  
alta	   temperatura.	   I	   processi	   di	  
c o m b u s M o n e 	   ( c e n t r a l i	  
termoeleCriche,	   riscaldamento,	  
motori	  a	  combusMone	  interna	  quali	  
quelli	   degli	   autoveicoli)	   emeCono	  
quale	   componente	   principale	  
monos s i do	   d i	   a zo to	   (NO ) .	  
Successivamente	   il	   monossido	   di	  
azoto	   (NO)	   in	   presenza	   di	   ozono	   e	  
di	   radicali	   ossidanM	   si	   trasforma	   in	  
biossido	   di	   azoto.	   Può	   derivare	  
anche	   da	   processi	   produIvi	   senza	  
combusMone	   (produzione	   di	   acido	  
nitrico,	  ferMlizzanM	  azotaM,	  ecc.)	  
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L a	   pr inc ipa le	   so rgente	   è	  
rappresentata	   dai	   gas	   di	   scarico	  
d e i 	   v e i c o l i , 	   s o p r a C u C o	  
funzionanM	   a	   bassi	   regimi,	   come	  
nelle	  situazioni	  di	  traffico	  intenso	  
e	   rallentato.	   Altre	   sorgenM	   sono	  
gli	   impianM	   di	   riscaldamento	   e	  
alcuni	   processi	   industriali,	   come	  
la	   produzione	  di	   acciaio,	   di	   ghisa	  
e	  la	  raffinazione	  del	  petrolio.	  
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Nell'atmosfera	   la	   sorgente	   più	   rilevante	   di	   benzene	   è	  
rappresentata	  dal	  traffico	  veicolare,	  principalmente	  dai	  
gas	  di	  scarico	  dei	  veicoli	  alimenta5	  a	  benzina,	  nei	  quali	  
viene	   aggiunto	   al	   carburante	   (la	   cosiddeCa	   benzina	  
verde)	   come	   anMdetonante,	   miscelato	   con	   altri	  
idrocarburi	   (toluene,	   xilene,	   ecc.)	   in	   sosMtuzione	   del	  
piombo	   tetraeMle	   impiegato	   fino	   a	   qualche	   anno	   fa.	  
Inoltre	  il	  benzene	  proviene	  anche	  dalle	  emissioni	  che	  si	  
verificano	   nei	   cicli	   di	   raffinazione,	   stoccaggio	   e	  
distribuzione	  della	  benzina.	  	  
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PM10	  
Il	  parMcolato	  (PM,	  ParMculate	  MaCer)	  è	  cosMtuito	  da	  un	  insieme	  di	  parMcelle	  
molto	   piccole	   (solide	   o	   liquide)	   disperse	   nell’atmosfera.	   Le	   parMcelle	   sono	  
classificate	  secondo	  le	  loro	  dimensioni	  caraCerisMche.	  In	  generale,	  la	  frazione	  
“grossolana”	   del	   PM10,	   cioè	   di	   dimensione	   compresa	   tra	   2,5	   e	   10	  
micrometri,	  si	  compone	  in	  gran	  parte	  di	  polveri	  fini	  provenien5	  dal	  traffico	  
motorizzato,	  dalla	  combus5one	  del	  legno,	  dai	  can5eri	  edili	  	  ma	  può	  derivare	  
anche	   da	   fon5	   naturali.	   Le	   parMcelle	   sono	   capaci	   di	   adsorbire	   sulla	   loro	  
superficie	  diverse	  sostanze	  con	  proprietà	  tossiche	  quali	  solfaM,	  nitraM,	  metalli	  
e	  composM	  volaMli.	  
	  
	  
	  
	  
PM2,5	  
Hanno	  una	  dimensione	   inferiore	  al	  PM10	   (diametro	   inferiore	  a	  2,5	  µm)	  ma	  
hanno	   la	   stessa	   origine.	   Le	   parMcelle	   sono	   capaci	   di	   adsorbire	   sulla	   loro	  
superficie	  diverse	  sostanze	  con	  proprietà	  tossiche	  quali	  solfaM,	  nitraM,	  metalli	  
e	  composM	  volaMli.	  

Inquinante	  primario	  
e	  secondario	  



Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

La	   sua	   presenza	   al	   livello	   del	   suolo	   dipende	  
fortemente	   dalle	   condizioni	   meteoclimaMche	   e	  
pertanto	   è	   variabile	   sia	   nel	   corso	   della	   giornata	  
che	   delle	   stagioni.	   L'ozono	   si	   forma	   in	   modo	  
diverso	   a	   seconda	   dell'ambiente	   in	   cui	   si	   forma.	  
Nella	   stratosfera	   si	   compone	   a	   parMre	   dalla	  
reazione	   dell'ossigeno	   con	   l'ossigeno	   nascente	  
(O),	   prodoCo	   dalla	   scissione	   della	   molecola	   di	  
ossigeno	   ad	   opera	   delle	   radiazioni	   ultravioleCe	  
(O2	  +	  UV	  -‐>	  O	  +	  O;	  O	  +	  O2	  -‐>	  O3);	  nella	  troposfera	  
si	   forma	   a	   par5re	   da	   compos5	   organici	   vola5li	  
(COV)	  	  e	  ossidi	  di	  azoto	  (NOx)	  in	  presenza	  di	  forte	  
irradiazione	   solare.	   Le	   concentrazioni	   di	   Ozono	  
più	  elevate	  si	  registrano	  normalmente	  nelle	  zone	  
distanM	   dai	   centri	   abitaM	   ove	   minore	   è	   la	  
presenza	   di	   sostanze	   inquinanM	   con	   le	   quali,	   a	  
causa	   del	   suo	   elevato	   potere	   ossidante,	   può	  
reagire.	   I	   livelli	   di	   ozono	   tendono	   ad	   aumentare	  
quando	   non	   c'è	   vento,	   il	   sole	   splende	   e	   la	  
temperatura	  è	  elevata.	  

Inquinante	  
secondario	  
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IPA	  

Sono	   contenuM	   nel	   carbone	   e	   nei	   prodoI	  petroliferi	   (parMcolarmente	   nel	   gasolio	   e	  
negli	  oli	  combusMbili).	  Si	  formano	  durante	  le	  combus5oni	  incomplete.	  Le	  principali	  
sorgenM	   sono	   individuabili	   nelle	  emissioni	  da	  motori	  diesel,	   da	  motori	   a	  benzina,	  da	  
centrali	  termiche	  alimentate	  con	  combusMbili	  solidi	  e	  liquidi	  pesanM	  e	  in	  alcune	  aIvità	  
industriali	  (cokerie,	  produzione	  e	  lavorazione	  grafite,	  traCamento	  del	  carbon	  fossile).	  

Metalli	  
Sono	   sostanze	   inquinanM	   spesso	   presenM	   nell’aria	   a	   seguito	   di	   emissioni	  
provenien5	  da	  diversi	  5pi	  di	  a[vità	  industriali.	  



L’impianto	  logico	  del	  D.Lgs	  155/2010	  

Zonizzazione	  
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Valutazione	  della	  qualità	  dell’aria	  

Ridefinizione	  della	  rete	  di	  misura	  
Programma	  di	  Valutazione	  

Piani	  e	  Misure	  



Zonizzazione	  del	  territorio	  (art.	  3)	  

Suddivisione	   in	   zone	   e	   agglomeraM	   in	   cui	   viene	  
definita	   la	   modalità	   di	   valutazione	   della	   qualità	  
dell’aria	  (criteri	  appendice	  I)	  
	  
Gli	   agglomeraM	   sono	   individuaM	   sulla	   base	  
dell’asseCo	  urbanisMco	  e	  della	  popolazione	  
	  
Le	   altre	   zone	   si	   individuano	   sulla	   base	   del	   carico	  
emissivo,	   dell’orografia,	   delle	   condizioni	   meteo-‐
climaMche	  
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Zonizzazione	  e	  classificazione	  del	  territorio	  della	  Regione	  Siciliana	  	  
D.A.	  A.R.T.A.	  n.	  97/GAB	  del	  25	  Giugno	  2012	  	  
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Classificazione	  di	  zone	  e	  agglomera5	  (art.4)	  

La	   classificazione	   delle	   zone	   	   e	   degli	  
agglomeraM	   è	   effeCuata	   per	   ciascun	  
inquinante.	  
	  
Soglie	   di	   valutazione	   superiore	   e	   inferiore	  
allegato	  II	  (pag.	  41)	  
	  
La	  classificazione	  è	  riesaminata	  di	  norma	  ogni	  5	  anni	  
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Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	   Da5	  2013	  



Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

Da5	  2013	  
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Da5	  2013	  
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Zonizzazione	  
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Valutazione	  della	  qualità	  dell’aria	  (art.	  5)	  

Nelle	   zone	   e	   gli	   agglomeraM	   in	   cui	   gli	   inquinan5	   superano	   la	  
rispe[va	   soglia	   di	   valutazione	   superiore	   le	  misure	   in	   si5	   fissi	  
sono	   obbligatorie	   e	   possono	   essere	   integrate	   da	   tecniche	   di	  
modellizzazione	   e	   misure	   indicaMve	   (misurazioni	   dei	   livelli	   degli	  
inquinanM,	  basate	  su	  obieIvi	  di	  qualita'	  meno	  severi	  di	  quelli	  previsM	  per	   le	  
misurazioni	   in	   siM	   fissi).	   In	   questo	   caso	   le	   stazioni	   fisse	   possono	  
essere	  ridoCe	  del	  50%	  	  
	  
Nelle	  zone	  e	  gli	  agglomeraM	  in	  cui	  gli	   inquinan5	  sono	  compresi	  
tra	   la	   rispe[va	   soglia	   di	   valutazione	   inferiore	   e	   superiore	   le	  
misure	   in	   si5	   fissi	   sono	   obbligatorie	   e	   possono	   essere	  
combinate	  da	  tecniche	  di	  modellizzazione	  e	  misure	  indicaMve.	  In	  
questo	  caso	  le	  stazioni	  fisse	  possono	  essere	  ridoCe	  oltre	  del	  50%	  
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Valutazione	  della	  qualità	  dell’aria	  (art.	  5)	  

Nelle	  zone	  e	  gli	  agglomeraM	  in	  cui	  gli	  inquinan5	  sono	  
inferiori	   della	   rispe[va	   soglia	   di	   valutazione	  
inferiore	   sono	   u5lizzate	   anche	   in	   via	   esclusiva	  
tecniche	   di	   modellizzazione	   o	   di	   s5ma	   obie[va	  
(metodi	  matemaMci	  per	  calcolare	   le	  concentrazioni	   in	  una	  determinata	  area	  
da	   valori	   misuraM	   in	   altre	   locazioni,	   basaM	   su	   conoscenze	   scienMfiche	   della	  
distribuzione	  delle	  concentrazioni:	  un	  esempio	  è	  l'interpolazione	  lineare	  tra	  i	  
valori	  misuraM)	  	  
	  
L’ubicazione	  delle	  stazioni	  della	  rete	  è	  stabilita	  secondo	  
i	  criteri	  dell’allegato	  III	  (pag.43)	  e	  il	  numero	  delle	  stazioni	  
dall’allegato	  V	  (pag.	  48)	  
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Stazioni	  di	  misura	  (allegato	  III)	  

•  stazioni	  di	  misurazione	  di	  traffico	  

•  stazioni	   di	   misurazione	   di	   fondo:	  
stazioni	  ubicate	  in	  posizione	  tale	  che	  il	  livello	  di	  
inquinamento	   provenga	   dal	   contributo	  
integrato	  di	  tuCe	  le	  fonM	  poste	  sopravento	  alla	  
stazione	  

	  
•  stazioni	  di	  misurazione	  industriali	  
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Stazioni	  di	  misura	  (allegato	  III)	  

siM	  fissi	  di	  campionamento	  urbani	  
	  
siM	  fissi	  di	  campionamento	  suburbani	  
	  
siM	  fissi	  di	  campionamento	  rurali	  
	  
Per	   la	   misurazione	   della	   qualità	   dell’aria	   si	  
applicano	  i	  metodi	  previsM	  nell’allegato	  VI	  (pag.51).	  
	   Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



Ado.are	  procedure	  di	  garanzia	  di	  qualità	  per	  verificare	  il	  
rispe.o	  della	  qualità	  delle	  misure	  dell'aria	  ambiente	  (art.17)	  

	  
•  “Linea	  guida	  per	   le	   a-vità	  di	   assicurazione/controllo	   qualità	  

(QA/QC)	   per	   le	   re<	   di	   monitoraggio	   della	   qualità	   dell’aria	  
ambiente,	   ai	   sensi	   del	   D.Lgs	   155/2010	   come	   modificato	   dal	  
D.Lgs	  250/2012.”	  -‐	  	  volume	  n.108/2014	  	  

	  
•  GdL	  CTP	  per	   sviluppare	  procedure	  operaMve	  di	   deCaglio	  per	  

implementare	   i	   criteri	   di	  QA/QC	  definiM	  nella	   Linea	  Guida	  n.
108/2014.	  

•  Usare	   strumenM	   di	   campionamento	   e	   misura	   approvaM	   dal	  
MATTM	  (norma	  ISO/IEC	  17025:2005)	  

•  Partecipare	   a	   intercalibrazioni	   su	   base	   nazionale	  
(Intercalibrazione	  polveri	  PM10	  PM2,5	  Terni	  2014)	  
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Stazioni	  speciali	  di	  valutazione	  sul	  territorio	  nazionale	  (art.	  6)	  
	  

•  Almeno	  3	  stazioni	  di	  fondo	  in	  siM	  rurali	  (speciazione	  chimica	  PM2,5)	  

•  Almeno	  7	  stazioni	  per	  misurare	  gli	  IPA	  

•  Almeno	  3	  stazioni	  di	  fondo	  per	  misurare	  As,	  Cd,	  Ni,	  IPA	  e	  la	  
deposizione	  totale	  degli	  inquinanM.	  Uno	  o	  più	  a	  livello	  nazionale	  per	  
la	  misura	  di	  Hg0	  e	  deposizione	  di	  Hg	  totale.	  

	  	  
•  stazioni	  in	  fondo	  urbano	  per	  la	  speciazione	  chimica	  PM10	  e	  PM2,5	  

•  	  stazioni	  di	  fondo	  in	  siM	  rurali	  per	  l’ozono	  

•  Stazioni	  di	  misura	  per	  i	  precursori	  dell’ozono	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

DM	  29/11/2012	  



Bozza	  di	  decreto	  del	  marzo	  2015	  

•  Altre	  2	  stazioni	  per	  Hg	  (Lombardia	  e	  Puglia)	  

•  Metodo	  speciazione	  IPA	  
	  
•  Metodo	   per	   la	   speciazione	   chimica	   (OC	  
inquinante	   primario	   e	   secondario	   –	   EC	   ≈	   BC	  
inquinante	  primario)	  nel	  PM10	  	  e	  PM2,5	  

	   Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



L’impianto	  logico	  del	  D.Lgs	  155/2010	  

Zonizzazione	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

Valutazione	  della	  qualità	  dell’aria	  

Ridefinizione	  della	  rete	  di	  misura	  
Programma	  di	  Valutazione	  

Piani	  e	  Misure	  



Programma	  di	  Valutazione	  

Le	   stazioni	   di	  misura	   che	  non	   sono	   inserite	   nel	   PV	  
non	   sono	  uMlizzate	  per	   la	   valutazione	  della	  qualità	  
dell’aria	  ambiente	  
	  
Rete	   di	   misura	   è	   soggeCa	   alla	   gesMone	   o	   al	  
controllo	  pubblico.	  	  
Il	  controllo	  è	  assicurato	  dalla	  Regione	  o,	  su	  delega,	  
dall’ARPA	  oppure	  da	  altri	  soggeI	  pubblici	  o	  privaM.	  
In	   questo	   caso	   sono	   soggeCe	   al	   controllo	   della	  
Regione	  o	  ,	  su	  delega,	  dell’ARPA.	  
	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



Programma	  di	  Valutazione	  

VIA,	   AIA,	   autorizzazioni	   ai	   sensi	   del	   D.Lgs.	  
152/06,	   per	   gli	   impianM	   che	   producono	  
emissioni	   in	   atmosfera,	   possono	   disporre	  	  
l’installazione	   di	   stazioni	   di	   misura	   della	  
qualità	   dell’aria	   solo	   nel	   caso	   in	   cui	   la	  
regione	   o,	   su	   delega,	   l’ARPA	   valuM	   tali	  
stazioni	  necessarie	  al	  PV.	  
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Rete	  aCuale	  di	  misura	  in	  Sicilia	  
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Rete	  aCuale	  di	  misura	  in	  Sicilia	  
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Nota:	   in	   verde	   vengono	   evidenziate	   le	   postazioni	   aCualmente	   aIve	   che	   sono	  
previste	   nel	   nuovo	   Programma	   di	   Valutazione,	   viceversa	   in	   rosso	   quelle	   che	  
verranno	  disaIvate.	  	  
	  



Rete	  aCuale	  di	  misura	  in	  Sicilia	  
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Rete	  aCuale	  di	  misura	  in	  Sicilia	  
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I	   daM	   delle	   stazioni	   fisse	   non	   gesMte	   da	   ARPA	   sono	   trasmessi	   ad	  
ARPA	  dopo	  che	  il	  gestore	  ne	  valida	  i	  da5.	  
	  

ARPA	  Sicilia	   raccoglie	   il	  flusso	  di	   informazioni	   rela5vo	  alla	  qualità	  
dell’aria	  per	  inviarle	  all’ARTA.	  
	  

Arpa	   Sicilia	   dal	   2010	   ha	   avviato	   il	   rilevamento	   sistema5co	   dei	  
metalli	   sudde[	   e	   degli	   IPA	   nelle	   polveri	   nei	   7	   siM	   individuaM	   dal	  
D.A.	  n.168	  del	  18/09/2009.	  
	  

I	   report	   annuali	   e	   la	   tabella	   riassunMva	   dei	   superamenM	   registraM,	  	  
sono	  pubblicaM	  e	  scaricabili	  nel	  sito	  dell’Agenzia	  



Programma	  di	  Valutazione	  -‐	  Sicilia	  

Con	   D.D.G.	   n.	   449	   del	   10/06/14,	   a	   seguito	   del	  
visto	   di	   conformità	   alle	   disposizioni	   del	   D.	   Lgs.	  
155/10	   da	   parte	   del	   M.A.T.T.M.,	   A.R.T.A.	   ha	  
approvato	   il	   “Proge&o	   di	   razionalizzazione	   del	  
monitoraggio	  della	  qualità	  dell’aria	  in	  Sicilia	  ed	  
il	   rela6vo	   programma	   di	   valutazione”,	   redaCo	  
da	  Arpa	  Sicilia	  in	  accordo	  con	  la	  “Zonizzazione	  e	  
classificazione	   del	   territorio	   della	   Regione	  
Siciliana”	  	  
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Programma	  di	  Valutazione	  -‐	  Sicilia	  
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30	  stazioni	  



Programma	  di	  Valutazione	  -‐	  Sicilia	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

17	  stazioni	  

6	  stazioni	  esisten5	  non	  hanno	  bisogno	  di	  adeguamento	  



Programma	  di	  Valutazione	  –	  Sicilia	  
nuova	  rete	  IPA	  e	  metalli	  (12	  stazioni)	  
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L’impianto	  logico	  del	  D.Lgs	  155/2010	  

Zonizzazione	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

Valutazione	  della	  qualità	  dell’aria	  

Ridefinizione	  della	  rete	  di	  misura	  
Programma	  di	  Valutazione	  

Piani	  e	  Misure	  



Piani	  e	  misure	  (art.	  9)	  
In	   caso	   di	   superamenM	   dei	   valori	   limite	   e	   livelli	  
criMci	   (SO2,	   NO2,	   C6H6,	   CO,	   Pb,	   PM10)	   le	   Regioni	  
adoCano	   un	   Piano	   che	   preveda	   le	   misure	  
necessarie	  ad	  agire	  sulle	  sorgenM	  di	  emissione.	  
	  
Dopo	   i	   termini	   prescriI	   dall’	   allegato	   	   XI	   (pag.62)	   il	  
piano	  deve	   individuare	  misure	  aCe	  a	   raggiungere	   i	  
valori	  limite	  nel	  più	  breve	  tempo	  possibile.	  
	  
Per	  il	  PM2,5	  il	  Piano	  individua	  misure	  con	  cosM	  non	  
“sproporziona<”	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



Piani	  e	  misure	  (art.	  9)	  

In	   caso	   di	   superamenM	   dei	   valori	   obieIvo	   (As,	  
Cd,	  Ni	  e	  benzo(a)pirene,	  PM2,5,	  O3)	  (allegato	  XIII	  
–	   pag.66)	   le	   Regioni	   adoCano	   misure	   che	   non	  
comportano	   cosM	   sproporzionaM	   necessarie	   ad	  
agire	  sulle	  sorgenM	  di	  emissione.	  
	  
Nel	   caso	   di	   nessun	   superamento	   le	   Regioni	  
adoCano	   misure	   in	   via	   prevenMva	   che	  
interessano	  le	  principali	  sorgenM	  di	  emissione	  
	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



Piani	  e	  misure	  (art.	  9)	  

Nelle	  zone	  e	  negli	  agglomeraM	  per	  i	  quali	  la	  
Commissione	  europea	  conceda	  le	  deroghe,	  
i	  valori	   limite	  previsM	  dall'allegato	  XI	  per	   il	  
biossido	  di	  azoto	  ed	  il	  benzene	  si	  applicano	  
a	   parMre	   dalla	   data	   individuata	   nella	  
decisione	  della	  Commissione.	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



Deroghe	  in	  Sicilia	  

In	   Sicilia	   livelli	   annui	   NO2	   sono	   staM	   superaM	   in	  
modo	   conMnuo	   per	   tre	   anni	   consecuMvi	   2010,	  
2011	  e	  2012	  in	  alcune	  zone	  del	  territorio	  siciliano	  
(AgglomeraM	  di	  Palermo,	  Catania,	  Messina	  e	  Aree	  
Industriali).	  
	  
Commissione	  Europea	  non	  ha	  concesso	  la	  proroga	  
perché	   non	   sono	   state	   indicate	   misure	   già	  
adoCate	  e/o	  da	  adoCare	  al	  fine	  di	  garanMre	  che	  il	  
periodo	  di	  superamento	  sia	  il	  più	  breve	  possibile	  	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  
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RisultaM	  IPA	  e	  Metalli	  2013	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

Percentuali di campionamento e concentrazioni degli inquinanti espresse come media annuale per il 2013 

Postazione 
% annuale di 

PM10 sottoposto a 
indagine 

% utilizzata per 
l'indagine dei 

metalli 

% utilizzata per 
l'indagine degli 

IPA 
Cd 

(ng/m3) 
As 

(ng/m3) 
Ni 

(ng/m3) 
B(a)P 

(ng/m3) 
Pb 

(µg/m3) 
Siracusa - Priolo   
Zona IT 1914 94% 61% 33% 0.5 0.8 1.4 0.1 0.0018 
Siracusa - Scala Greca  
Zona IT 1914 92% 58% 33% 0.5 0.6 1.6 0.1 0.0025 
Messina - Boccetta  
Zona IT 1913 16% 16% 0% 0.1 0.9 6 - 0.0053 
Milazzo - Termica Milazzo 
Zona IT 1914 49% 49% 0% 0.2 0.7 10 - 0.0074 
Gela - Venezia  
Zona IT 1914 34% 4% 30% 0.7 1.4 2.3 0.2 0.0058 
Catania - Librino 
Zona IT 1912 20% 10% 10% 1.4 1.9 2.5 0.2 0.0373 
Catania – Parco Gioieni 
Zona IT 1912 20% 10% 10% 1.4 0.5 2.7 0.4 0.0056 
Palermo - Indipendenza 
Zona IT 1911 10% 5% 5% 0.4 0.4 28.7(*) - 0.0109 
Periodo minimo di copertura annuale di cui al 

D. Lgs. 155/10 Allegato I – Tabella II 50% 33% 

(*)	  il	  periodo	  di	  copertura	  annuale	  per	  il	  solo	  Nichel	  soCoposto	  ad	  analisi	  è	  stato	  pari	  a	  1.4%	  	  

Valori obiettivo, limiti e soglie di valutazione (Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155  –  Allegato 2) 
Inquinante Cd 

(ng/m3) 
As 

(ng/m3) 
Ni 

(ng/m3) 
B(a)P 

(ng/m3) 
Pb 

(µg/m3) 
valore limite annuale - - - - 0,5 

valore obiettivo annuale 5,0 6,0 20,0 1,0 - 

soglia valutazione superiore (% del limite o del valore obiettivo) 3 (60%) 3,6 (60%) 14 (70%) 0,6 (60%) 0,35 
(70%) 

soglia valutazione inferiore (% del limite o del valore obiettivo) 2 (40%) 2,4 (40%) 10 (50%) 0,4 (40%) 0,25 
(50%) 



Piani	  d’azione	  (art.	  10)	  

Le	   regioni	   adoCano	   piani	   d'azione	   nei	   quali	   si	  
prevedono	   gli	   intervenM	   da	   aCuare	   nel	   breve	  
termine	  per	  i	  casi	  in	  cui	  insorga,	  presso	  una	  zona	  o	  
un	   agglomerato,	   il	   rischio	   che	   i	   livelli	   degli	  
inquinanM	  superino	  le	  soglie	  di	  allarme	  (SO2,	  NO2	  e	  
O3)	  previste	  all'allegato	  XII	  (pag.	  66).	  	  
	  
I	   piani	   d'azione	   sono	   adoCaM	   se	   la	   durata	   o	   la	  
gravita'	   del	   rischio	   o	   la	   possibilita'	   di	   ridurlo	  
risultano,	   sulla	   base	   di	   un'apposita	   istruCoria,	  
significaMve.	  
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Piani	  d’azione	  (art.	  10)	  

Le	   regioni	   possono	   adoCare	   piani	   d'azione	   nei	  
quali	   si	   prevedono	   gli	   intervenM	   da	   aCuare	   nel	  
breve	   termine	  per	   i	   casi	   in	   cui	   insorga	   il	   rischio	  
che	   i	   livelli	   degli	   inquinanM	   superino	   i	   valori	  
limite	  o	   i	  valori	  obieIvo,	  qualora	   le	  cause,	  non	  
avenM	   caraCere	   struCurale	   o	   ricorrente,	   non	  
sono	  prevedibili	  e	  contrastabili	  aCraverso	  i	  piani	  
e	  le	  misure.	  
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Piani	  d’azione	  (art.	  10)	  

Gli	   intervenM	   previsM	   nei	   piani	   d'azione	   sono	  
direI	  a	  ridurre	   il	   rischio	  o	  a	   limitare	   la	  durata	  
del	   superamento.	   I	   piani	   d'azione	   possono	  
prevedere	   interven5	   finalizza5	   a	   limitare	  
oppure	   a	   sospendere	   le	   a[vita’	   che	  
contribuiscono	   all'insorgenza	   del	   rischio	   di	  
superamento	   dei	   valori	   limite,	   dei	   valori	  
obieIvo	  e	  delle	  soglie	  di	  allarme.	  	  
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Modalita'	  e	  procedure	  di	  aCuazione	  dei	  piani	  
	  (art.	  11)	  

•  criteri	  per	  limitare	  la	  circolazione	  dei	  veicoli	  a	  motore	  
	  
•  valori	   limite	  di	  emissione,	  prescrizioni	  per	   l'esercizio	  per	  

le	  autorizzazioni	  di	  impianM	  	  
	  
•  limiM	  e	  condizioni	  per	  l'uMlizzo	  dei	  combusMbili	  	  
	  
•  prescrizioni	   per	   prevenire	   o	   limitare	   le	   emissioni	   in	  

atmosfera	   che	   si	   producono	   nel	   corso	   delle	   aIvita'	  
svolte	  presso	  qualsiasi	  Mpo	  di	  canMere	  
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Modalita'	  e	  procedure	  di	  aCuazione	  dei	  piani	  
	  (art.	  11)	  

•  prescrizioni	   per	   prevenire	   o	   limitare	   le	   emissioni	   in	  
atmosfera	  prodoCe	  dalle	  navi	  all'ormeggio	  

	  
•  misure	  specifiche	  per	  tutelare	  la	  popolazione	  infanMle	  e	  gli	  

altri	  gruppi	  sensibili	  della	  popolazione	  

•  prescrizioni	   per	   prevenire	   o	   limitare	   le	   emissioni	   in	  
atmosfera	  che	  si	  producono	  nel	  corso	  delle	  aIvità	  agricole	  	  

	  
•  prescrizioni	   di	   limitazione	   delle	   combusMoni	   all'aperto,	   in	  

parMcolare	  in	  ambito	  agricolo,	  forestale	  e	  di	  canMere	  
Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



Esclusioni	  (art.15)	  

Le	   regioni	  comunicano	  al	  MATTM	   l'elenco	  delle	  
zone	   e	   degli	   agglomeraM	   in	   cui	   i	   livelli	   degli	  
inquinanM	   superano	   i	   rispeIvi	   valori	   limite	   o	  
livelli	   criMci	   a	   causa	   del	   contributo	   di	   fonM	  
naturali.	   La	   comunicazione	   è	   accompagnata	   da	  
informazioni	   sui	   livelli	   degli	   inquinanM	   e	   le	  
relaMve	   fonM	   e	   conMene	   gli	   elemenM	   aI	   a	  
dimostrare	  il	  contributo	  dato	  dalle	  fonM	  naturali	  
ai	  superamenM.	  
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Polveri	  sahariane	  	  
progeCo	  ARPA	  –	  ENEA	  (stazione	  di	  Lampedusa)	  

Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  

E’	   stata	   effeCuata	   una	   caraCerizzazione	   chimica	   completa	   del	   parMcolato,	   che	   ha	  
permesso	   di	   verificare	   che	   i	   superamenM	   di	   soglia	   sono	   dovuM	   in	   	   larghissima	   parte	   al	  
trasporto	  di	  polvere	  deserMca.	  	  	  
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26	  marzo	  2015	  
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Misure	  per	  il	  superamento	  delle	  soglie	  
di	  informazione	  e	  di	  allarme	  (art.14)	  

Se,	   in	   una	   zona	   o	   in	   un	   agglomerato,	   i	   livelli	   degli	  
inquinanM	  superano	  la	  soglia	  di	  informazione	  o	  una	  soglia	  
di	  allarme	  (SO2,	  NO2	  e	  O3)	  prevista	  all'allegato	  XII	   (pag.66),	  
le	   regioni	   ado.ano	   tu[	   i	   provvedimen5	   necessari	   per	  
informare	  il	  pubblico	  in	  modo	  adeguato	  e	  tempes5vo.	  
	  
In	   caso	   di	   superamento	   della	   soglia	   di	   informazione	   o	  
delle	  soglie	  di	  allarme,	   le	  regioni	  trasmeCono	  al	  MATTM	  
informazioni	   circa	   i	   livelli	   misuraM	   e	   la	   durata	   del	  
superamento.	   Il	  MATTM	   comunica	   tali	   informazioni	   alla	  
Commissione	  europea	  e	  al	  Ministero	  della	  salute.	  
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Informazione	  del	  pubblico	  (art.18)	  
•  a)	   le	   informazioni	   relaMve	  alla	  qualità	  dell'aria	  ambiente	  

previste	  all'allegato	  XVI;	  
•  b)	   le	   decisioni	   con	   le	   quali	   sono	   concesse	   o	   negate	   le	  

deroghe;	  
•  c)	  i	  piani	  di	  qualità	  dell'aria	  previsM	  all'arMcolo	  9;	  
•  d)	  i	  piani	  di	  azione	  previsM	  all'arMcolo	  10	  (ozono);	  
•  e)	   le	   autorità	   e	   gli	   organismi	   Mtolari	   dei	   compiM	   tecnici	  

(AQ)	  
•  e-‐bis)	  i	  progeI	  approvaM	  di	  zonizzazione	  e	  adeguamento	  

rete;	  
•  e-‐ter)	  la	  documentazione	  e	  riesame	  della	  scelta	  dei	  siM	  di	  

campionamento	   Anna	  Abita	  -‐	  ARPA	  Sicilia	  



Informazione	  del	  pubblico	  (art.18)	  

Le	   regioni	   elaborano	   e	   meCono	   a	   disposizione	  
del	  pubblico	  relazioni	  annuali	  avenM	  ad	  oggeCo	  
tuI	   gli	   inquinanM	   e	   contenenM	   una	   sinteMca	  
illustrazione	  circa	  i	  superamenM	  dei	  valori	  limite,	  
dei	   valori	   obieIvo,	   degli	   obieIvi	   a	   lungo	  
termine,	   delle	   soglie	   di	   informazione	   e	   delle	  
soglie	  di	  allarme,	  con	  una	  sinte5ca	  valutazione	  
degli	  effe[	  di	  tali	  superamen5.	  
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Informazione	  del	  pubblico	  -‐	  ARPA	  

•  BolleIno	  giornaliero	  
hCp://www.arpa.sicilia.it/storage/#Mtoloinizio	  

•  Annuario	  daM	  ambientali	  
hCp://www.arpa.s ic i l ia . i t/news/on-‐l ine-‐
lannuario-‐regionale-‐dei-‐daM-‐ambientali-‐2013/	  
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Inventari	  delle	  emissioni	  (art.22-‐comma	  3)	  

PredisposM	   con	   cadenza	   triennale	   con	   i	   criteri	  
previsM	   all’appendice	   V	   (daM	   puntuali	   e	   diffusi	   di	  
emissioni	   elaboraM	   secondo	   specifici	   codici	   di	  
calcolo	  che	  tengono	  conto	  dell’orografia	  naturale	  e	  
urbane	  e	  delle	  infrastruCure)	  
	  
Sicilia	  -‐	  Inventario	  Regionale	  2005-‐2007	  (pag.	  144)	  
	  
Inventario	  Regionale	  2010-‐2012	  	  
(in	  fase	  di	  elaborazione)	  
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Superamen5	  NO2	  agglomerato	  Palermo	  

Percentuali	   di	   emissione	   di	   NO2	  	  
per	   comune	   nell’Agglomerato	   di	  
Palermo	  (pag.	  16)	  
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in	   assenza	   dei	   piani	   o	   qualora	   i	   piani	   non	  
individuino	   i	   casi	  ed	   i	   criteri	  di	   limitazione	  della	  
circolazione	  dei	   veicoli	   a	  motore,	   resta	   fermo	   il	  
potere	  del	  sindaco	  di	  imporre	  tali	  limitazioni	  per	  
moMvi	   connessi	   all'inquinamento	   atmosferico	  
aCraverso	  ordinanze	  (art.11)	  
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Andrebbero	  ado.a5	  
provvedimen5	  sul	  traffico	  

veicolare	  
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Grazie	  per	  l’ascolto	  

Il	   monitoraggio	   è	   fondamentale	   per	   la	  
valutazione	   della	   qualità	   dell’aria	   ma	   solo	  
l’adozione	   di	   efficaci	   azioni	   di	   risanamento	  
potranno	   determinare	   un	   miglioramento	  
della	  qualità	  dell’aria	  che	  respiriamo	  


