
Tabella 4-Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utitizzati per la 
classificazione) 
Porta.ta (m.,/s) Ossigeno disciolto (mg/L) •• (o) 
pH BODS(~ mg/L) •• (o) 
Solidi sospesi (mg/L) COD (Qi mg/LJ •• (o) 
Temperatura (°C) Ortofosfato (P mg/L) • 
Conducibilita (µS/ cm (20°C)) •• Fosforo Totale (P mg/L) •• (o) 
Durezza (mg/L di CaC03) Cloruri (Cr mg/L) • 
Azoto totale (N mg.IL) • • Solfati (SO4 -- mg!L)• 
Azoto ammoniacale (N mg/L} *( o) Escherichia coli (UFC/100 mL) (o) 
Azoto nitrico (N mg.IL) *(o) 
(*) determinazione sulla fa.se disciolta (* •) detenninazione sul campione tal quale 
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Tllllella .5 Microinquiaanti e IOlitaJlze perieolme di prima priorili da rieen:are aei sedime1di 

lnorg1UI~i e MChllli Organici (') 
Arsenieo Policlorobifenili (PCB) 
Cadmio Diossi~ (TCDD) 
Zin1;0 Idrocuburi policicliciaromittici (IPA) 
Cromo totale Pesticidi 0Jglll10Clorurati. 

Mercurio 
Ni1:hel 
Piombo 
Rame 

3.2.2 CAMJ'IONAMl:NT.O 

3.2.2.1 Criteri per la scelta delle ■tuiooi di prelievo 

Per ogni corso d'acqua naturale viene definito un numero minimo di stazioni di prelievo, come 
indicato nella seguente tabella 6; tale numero e in funzione della tipologia de! corso d'acqua e dell.a 
superficie del bacino irnbrifcro. 

Le Autorita competenti possono aurnentare ii numero delle stazioni in presenza di particolari valori 
naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazi.oni in at.1o o in tu.tte le situazioni in cui 
qucsto sia ritenuto nccessario. 

Tabella 6- N,unero stazion.i llei con.i d'acqua naturali 
Area del bacino (km"} Numorostazioni 

Coui d 'acqua di l O ordine, COBi d 'aequa di 2° ordine o superiore 
200-400 I 
401-!000 2 I 
1001. 5000 3 2 
5001- 10.000 s 4 
!0.001-25.000 6 -
25.001-50.000 8 
>S0.001 10 -

starioni di relievo sui corsi d' ac ua sono in linea di massima distribuite lungo 1' intcra asta ~ p q ~ 
corso d' acqua, tenendo conto della presenza degli insediarnenti urbani, deg Ii impianti produttivi e 
degli apporti provenienti dagli aftluenti. 
I punti di campionamento sono fissati a una distanza dalle immissioni sufficiente ad avere la 
garanzia de! rimescolamento delle acque al fine di valut.are la qualita del corpo recenore e non 
quella degli apporti. 
In ogni caso deve eSBCTe posta una stazione di prelievo nella sezione di chiusura di ogni corpo idrico 
significativo. La rnisura di portata puo essere effettuata in modo puntuale in corrispondeoza de! 
punto di campionamento e contestualmente allo stesso o desunta dai valori di portata rilevati in 
continuo presso stazioni fisse. 

(') Si wnoiglio lo determinazione dci scguenli inquinomi organici: 
ldroi::arhuri Pt>llcitUci Arom.,aticl pri,oritari: Naftalenc: 1 Acenaftcoc, Fenantrca:ic•, FhJorantenc. Bt:n.2(a.)antra.ccnc.,•. Crisenc••. 
Renzo(b)tluonm~. Bon-..(1:)Huormtene"*, Benu,(a)pireno••, Dioenzo{a.h)antraconc, Benzo(g,h,i)perilene', Anlracene, Pircnc 
lndeno( 1,2,3,c,d.)pirene•, Accm.ftilene, Fluoreno. (*) indioa lo molcoole <00 presunt• altivilll cancc,ogena, (U) qudle che hanno 
ani vilA cancerogena. 
Comp08ti orpnucloronlliprloritarl: DDT e analoghi (DD's); lsomori dell'Esaclorocicloesano (HCH's); Orin's; Esacloroben"""e, 
PCB (i PCB piu rilev1111i soao ii pn,filo ambimlllle consigliali anchc in sede intcmazionalo (EPA. UNEP)sono: PCB',; PCB 52, 
PCB 77, PCB 81, PU! 123,.PCB 138, PCB U3, PCB 169). 
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Tabella 7-Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori 
Pararnetro Livcllo 1 Llvcllo 2 Livello 3 Livcllo4 Livcllo S 

100-OD (%sat.)("') ~ 10 (#) :s; 20 :S:30 :S:50 >50 

BODs (02 mg/L) <2,5 $4 ss :::; 15 > 15 

COD (02 mg/L) <5 s 10 s 15 s 25 >25 

Nlf-t(Nmg/L) <0,03 S: 0,10 :S:0,50 :S: 1,50 > 1,.50 

N03 (N mg/L) <0,3 s 1,5 $5,0 SlO,O > w.o 
F osforo totale (P mg/L) <0,07 s 0,1.5 so.30 s0,60 >0,60 

Escherichia coli (UFC/100 mL) < 100 S:1.000 s 5.000 :S:20.000 >20.000 

Punteggio da attribuire per ogni 
parametro analizzato (75° 80 40 20 10 5 

percentile del periodo di 
rilevamento) 

LNELLO DI INQUINAM::ENTO 480-.560 240-475 120-23.5 60-115 < 6() 

DAI MACRODESCRJTIORI 
(•) la misul'a deve essere effettuata in assenza di vortici; ii dato relativo al deficit o al surplus deve essere considerato 
in valore assoluto; 
(#) in assenza di fenomeni di eutrofw; 

rittori) Tabella 8-Stato ecolo&ico dei corsi d'acqua (si consideri ii r:isultato peggiore tra I.B.E. e macrodesc · 
CLASSE 1 CLASSE2 CLASSE3 CLASSE 4 CLASSE 5 

I.B.E. ~10 8-9 6-7 4-5 I , 2 :, 3 
LIVELLODI 480 - 560 240 -475 120- 235 60 - 115 <60 
INQUINAMENTO 
MACRODESCRITIORI 

3.2.4 ATTRIBUZlONE DELLO STATO DI QUALITA AMBIENTALE 

Al fine della attribuzione dello state ambientale del corso d'acqua i dati relativi allo stato ecologico 
andranno rapportati con i dati relativi alla presenza degli inquinanti chirnici indic:ati in tabella I, 
secondo lo schema tjportato alla Tabella 9: 

I 

Tabella 9-Stato ambieotaJe dei corsi d'acqua 

Stato Ecologico ⇒ Classe I Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
Concentrazione 
inquinanti di cui 
alla Tabella I 
u 
:; V alore Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 
> Valore Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 



Tabella 10 - Parameµi chimico-fisici di base (con (o) sono indicati i parametri macrodescrittori utilizzati per 
la classificazione) ; 
Temperatura {°C) pH 
Alcalinita (mg/L Ca (HC03)2) Trasparenza (m) ( o) 
Ossigeno disciolto (mg/L) Ossigeno ipolimnico (% di saturazione) ( o) 
Clorofilla "a,, (µg/L) (o) Fosforo totale (P µg/L) (o) 
Ortofosfato (P µg/L) Amto nitroso (N µg/L) 

Azoto nitrico (N- mg.IL) Azoto ammoniacale (N mg/L) 
Conducibilita Elettrica Specifica (µSiem (20°C)) Azoto t.otale (N mg/L) 



Tabella 11 - Stato ecolop:o dei laghi 
PARAMETRO CLASSE 1 CLASSE2 CLASSE3 CLASSE4 CLASSES 
Tnspan::oz.a (m) >5 ~5 <2 ~ 1,S :5 1 
(valortnMimo) 
Ossigeno ipolirnnico (o/odi saturazione) > 8()0/4 :SSO°/o :5600/o S400/o ~ 2()0/o 

(Nian nalmo misurato nel periodo di 
massima stratitkazione) 
Clorofil1a "a" (µg/L) <3 :56 <IO ::; 25 > 25 
( wdon mt.mlmo) 

Fosforo tot.ale (P µg/L) <IO ~25 < 50 s 100 > 100 
( WlloN tnt.mbwJ) 



Tabella 12 - Stato ambientale dei Jaehi 
Stat.o Ecologico => CJ~l Classc 2 Classe 3 Clwc 4 Cwse 5 

C oncentrazione 
inquinanti di cui 
alla Tabella J u 
~ Va/ore Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

> Va/ore Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIM:O 



TabeDa 13- Parametri di base (coo (o) sono indicati i parametri macrodescrittori 1•tilizzati per la 
classificazione) 

Temperatura (°C) Ossigeno disciolto (mg,L) (o) 
pH Clorofilla "a" (µg/L) (o) 
Trasparenza (m) Azoto totale (µg/L come N) 
Salinita (psu) Azoto nitrico (µg/L come N) ( o) 
Ortofosfato (µg/L come P) Azoto ammoniacale (µg/L come N) (o) 
Fosforo totale (µg/L come P) (o) Azoto nitroso (µg/L come N) (o) 
Enterococchi (UFC/100 cc) Analisi quali -quantitativa del 

fitoplancton (num. ce/lule/L) 



Tal>ella 14- Determinazione da eseguire nei mitili 
Metalii pesanti bioaccumulabili 
Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA ( • ) 
Composti organoc1orurati (PCB e pesticidi) ( • ); 

3.4.1.3 Sedimenti 

Le determinazioni sui sedimenti riguardano tipi di indagini di base ed addizionali. Sono 
considerate di base e quindi prioritarie le analisi dei parametri indicati nella tabella 15. 

Qualora le autorita ritengano necessaria un 'analisi piu approfondita volta a evidenziare g/i effetti 
tossici a breve o a lungo termine, ovvero ritengano opportuno integrare ii dato chimico nella 
valutazione de/la qua/ita de/ sedimento, potranno essere effettuate indagini addizionali, qua/i saggi 
biologici condotti su specie selezionate appartenenti a diversi gruppi tassonomic( privi/egiando le 
specie autoctone o quelle per le quali esistano dei protocolli standardizzati. 

Tabella lS. Determinazione da eseguire oei sedimenti 
Analisi granulometrica per la deterrninazione delle Carbonio Organico 
principa)i classi granulometriche (ghiaie; sabbie; limi; 
argiJle) 
Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA - (vedi nota (•) Composti organoclorurati (PCB e pesticidi) 
Tabella 14) (vedi nota (*) Tabella 14) 
Meta.Iii pesanti bioaccumulabili Composti organostannici # 
Saggi biologici 
(#} Lo screening dei composti organostannici puo essere limitato a/le aree in prossimita di porti. 



ALTO FONDALE 
I Stazione IIStazione m Stazione 

A 100 m da costa In posizione intermedia fra la 1° e la 3 ° non oltre la batimetrica 
stazione se la distaoza tra dette stazioni e dei 50 m 
maggiore a 1000 m. Se invece la distan.za e 
inferiore o uguale a l 000 m. i prelievi e le 
misure vengono effettuati solo nelJa IO e nella 
3° stazione 

MEDIO FONDALE: 

IStazione II Stazione ill Stazione 
200 m da costa I 000 m da costa a 3000 m da costa 

BASSO FONDALE: 

I Stazione IlStazione ill Stazione 
500 m da costa I 000 m da costa a 3000 m da costa 



Tabella 1~ Definizione deU'indice trofico 
Indice trofico = [Log10 (Cha . D%0 . N . P) + 1,5] / 1,2 
Cha- clorofilla "a" (µg/L) 
00/40== ossigeno disciolto come deviazione %, assolut.a della saturazione (1Q0 .. Q2D%) 
P= fosforo totale (µg / L) 
N= N-(N03 + N~ + NH3 ) (µ.g IL) 

I risultati derivanti dall'app/icazione del/'indice di trofia determineranno l'attribuzione dello stato 
ambientale secondo la seguente rabella 17, va/utato anche alla luce delle condizioni indicate nella 
stessa tabella 17. 

Tabella 17 - Clauiftcazione delle ~ue marine eostiere in base aUa scala trofica 
lndice di troOa Stato ambientale Condizioni 
2-4 Stato ELEV ATO Buona trasparcnZa delle acquc 

A.R'Dza di anomale colormoni delle ac.que 
AB:rm. di sottosaturazione di ossigrm dlsciolto neDe acque bcnticlle 

4-S StatoBUONO ~ionali intorbidimenti delle acque 
Occasiooali anomale colorazioni delle acque 
Occa&onali iposge nelle acque bentidle 

S-6 Stato MEDIOCRE Scarsa la ttsparenza delle acque 
Anomale colorazioni dcDc acque 
Ipcmie c occa,gonaJi anossie delle acquc benti.che 
Sam di soffercnza a livcllo di ecosistcma ben1onico 

6-8 Stato SCADENTE Elma 10miditi delle acque \ 

Diffuse e persistmti enomalie ndla c:olorazione delle acque 
Diffuse e pcrsista1ti ipossic'anossie ncllc acque bendche 
Morie di arganismi bentonici 
Altcnmoadsemplitica2iooe delle comuniti bmtoniche 
Danni ec:onomici nci scuori dd turismo.. pcsa ed acquacoltura 



Tabella 19 - Parametrl di base (con ( o) sooo indicati i parametri macrodescrlttori 11tilizrati· per la 
claaificaziooe). 

Temperatura (°C) Potassio (mg/L) , -. . 
Durezza totale (mg/L CaC03) Sodio (mg/L) ,, 

Conducibilita elettrica (µSiem (20°C)) (o) Solfati (mg/L) come SO, (o) · 
Bicarbonati (mg/L) Ione ammonio (mg/L) come Nf4 (o) 
Calcio (mg/L) Ferro (mg/L) (o), 
Cloruri (mg/L) (o) Manganese (mg/L) (o) 
Magnesia (mg/L) Nitrati (mg/L) come N~ (o) 
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Classe A L'impatto antropico e nullo o trascurabile con condizioni di equilibria idrogeologico. 
Le estrazioni di acqua o altera.zioni della velocita naturale di ravvenamento sono 
sostanibili sul lungo periodo. 

Classe B L'impatto antropico e ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio 
idrico, senza che tuttavia ci6 produca llna condizione di sovrasfrutiamento, 
consentendo un uso dclla risorsa e sostcnibilc sul lungo periodo. 

Classe C lmpatto aotropico significativo con notevole inciden:ra dell' uso sulla disponibilita 
della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni ag!i indicatori generali sopraesposti 
(I). 

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici 
con intrinseche caratteristiche di scarsa potcnzialitil. idrica. 

(J) nel/a valutm:ione q11ant11atwa bisogna tener conlo anche deg/i esenflloli ,urplus incompatibili con la presenza di 
import.anti .sttutttle .satter1'anee preesis.tenti. 

4.4.2 STATO CIDMICO 

Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo ii seguente schema; 

Jmpatto anlropioo IWllo o trascurabile con pregi,11, ~clu: idrochimiclu:; 

lmpolto intropioo ridotto e sostenib~ sul lw,go pcriodo e con boono C8J'O!tcris1iche iclrochimk.he 
Classe I 
Classe 2 
C!asse 3 lmp&tio antmpico signiticetivo econ "8111tt<rlstiche idrochimidie generalmonte buom:, ma con alruni ,egnali di 

cornpromi ssronc; 
lmpotto antropico rilevante con caratteristi<:h kirochimicho scadcnti; Classe4 

Classe 0 
(•) 

Jmpauo ontropico nullo o trascurabile ma COil Jl"'lioolari fucie., idrochimiclic l1'Ulllllli in 00111,mtrarioni al di S<Jjlra 
<lei valon: della ci .... 3. 

(") per la va/11taziollll de/l'origme endogena de/le. specie id,-och,miche pre,ent1 dm,ramw e,sere coru,derate anche le 
caratteristiche chfmico-faiche de/le acque. 

Ai fini della classificazione chimica si utilizzera ii valore medio, rilevato per ogni para.metro di base 

o addizionale nel periodo di riferimento. Le diverse cla.ssi qualitative vengono attribuite secondo lo 
schema di tabella 20, tenendo anche conto dei parametri e dei valori riportati alla Tabella 21. La 
classificazione e determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei 
diversi parametri di base o dei pararnetri addizionali. 

Tabella 20 Cei.flcazlone dlimica iD base ai pmnnetri di hue (1) 

Unitadi Classe I Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe O (*) 
misura 

Conducibilita µS/cm(20°C) s400 :.2500 :.2500 >2500 >250-0 
elettrica. 
Cloruri mg/L ,;25 ,; 250 ,;250 >250 >250 
Manganese µglL ,;20 ,; 50 ,;50 >50 >50 
Ferro µg/L <50 <200 s200 >200 >200 
Nitrati mg/LdiN03 ,; 5 ,;25 :!£50 > 50 
Solfati mg/Ldi S04 ,;25 o:;250 s250 >250 >250 
Ione ammonio mg/1 di NH. s0,05 ,; o,s ,;0,5 >0,5 >O,S 

onome, (1) se la presenza di Ioli soslam:a e di origine narwa/e, cos/ come appurafo dalle Regloni a da/le province aut 
verra automaticamente attTiouita la c/a,se 0, 
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Tabella 21 - Panunetri addizionali 
Tav111ioanti mo;:-.iu.Jci ... ~ 

µg/L TJV?1 1 :,.;:.11ti organici 1,1.2/L 
Alluminio aoo Composti alifatici alogenati 10 

totali 
Antimonio sS di cui: 
Argento slO - 1,2-dicloroetano 3 
Arsenico sIO Pesticidi totali ( 1) 0,5 
Bario :S:2000 di cui: 
Berillio ~ - aldrin .0,03 
Boro sIOOO - dieldrin 0,03 
Cadmio ss • eptacloro 0,03 
Cianuri sso - eptacloro epossido ·0,03 
Cromo tot. ~so A11ri pesticidi individuali 0,1 
Cromo VI ss Acrilamide 0.1 
Fluoruri s;lSOO Benzene 1 
Mercurio ~l Cloruro di vinile o,s 
Niebel s20 IP A totali (2) 0,1 
Nitriti s500 Benzo (a) pirene 0,01 
Piombo ~10 
Rame· <1000 
Selenio slO 
Zinco s3000 
(1) in questo parametro sono compresi tutti i compost{ organici usati come biocidi ( erbici, insetticidi, fangicidi, 

acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc .. ); 
(2)si intendono in questa classe i seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)jluorantene, 

benzo(ghi)perllene, indeno(J ,2,3-cd)pirene. 



Tabella 22 Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei 
Sta.to elevato Stato buono Stato sufficiente Stato scadente Stato particolare 

1-A 1 - B 3-A 1-C 0-A 
2-A 3-B 2-C 0-B 
2~8 3-C 0-C 

4-C 0-D 
4-A 1- D 
4-B 2-D 

3-D 
4-D 



2.2) FREQUENZA MINIMA DEi CAMPIONAMENTI E DELLE ANALISI DI OGNl PARAMETRO 

Frequenza minima annua ~i campionamenti e delle ana1isi per i 
corpi idrici da classificare 

Frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i 
carpi idrici gia classifitati 

GRUPPO DI PARAMETRI (0 ) 

I 
12 

GRUPPO DI PARAMETRI (0 ) 

I (*) 

8 

II 
12 

II 
8 

Ill 
12 

III (**) 

8 

(*) Per le acque de Ila categoria A3 la frequenza annuale dei campionamenti dei parametri del gruppo I deve essere 
portata a 12. 
{°) [ parametri dei diversi gruppi comprendono: 



PARAMETRI I GRUPPO 
pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura, conduttivita, odore, nitrati, cloruri, fosfati, COD, 
DO { ossigeno disciolto ), B0D5, ammoniaca 
P ARA1\1ETRI II GRUPPO 
ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e 
colifonni fecali. 
PARAMETRI ill GRUPPO 
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi 
disciolti o emulsionati, idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze estraibili con 
cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle 
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Tabella I/A: Caratteristiche di qualita per acque superftdali destinate alla produzion• di acqua po!abile 

Num-ero Panunctro U oiti di mis urn Al Al A2 A2 A.3 A.3 
parametro G I G I G I 

I sH unita nH 6,5-8,5 l,5-9 5,S-9 
2 Colore (dooo filtrazione ~mplic.e) m~/L &eal.t oc 10 20(0) JO J{)()(o) lO lOO(o) 

3 Totale m.a.terl-e in SO..'\Densione ms/L MES 25 
4 T empera.ru.ra "C 22 25(0) 22 25(0) 22 25(0) 

5 Conduttivit.a uS }cm a 20~ 1000 1000 1000 

6 Wl,l-.re Fanorc: di diluiziu1-.e a 25"C 3 10 20 
7 • Nitrati mg/L NO, 25 50(0) 50(0) 50(0) 

8 Plumuri (I) m~i'L F 0 711 1,5 0,711,7 0,711,7 

9 Cluro or-.,anico totale es1raibile rn,IL Cl 

IO• Ferm di.sciolto m2./L Ft 0,1 0,3 1 2 1 
11 • M,;n~ane~ mR.)LM . .11 0,05 0,1 I 
12 R•rne m,IL Cu om 0,05(0) 0,05 I 
13 Zioco m,IL Zn 0,5 3 l l I 5 
14 Boro mo/LB 1 l 1 

15 Berillio mJJ.:IL Be 

16 Coballo :m~./L (t) 

17 Nichelio m2ll Ni 

18 Vanadio mo/L V 

19 An.enico 1ni/L As 0.Ql 0.05 0,05 0,05 0.1 

20 Cadmio m,IL Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

>--- 21 Crnmo total-c ms/L Cr 0,05 0 05 0.0, 

12 Piornbu mg/L Pb 0.(15 0.0, O,Ol 
13 Selenio moll Se 0,01 0.01 0,01 

24 Mc~urio m,IL H, 0,0005 0,001 0,0005 0,00[ 0,0005 0,001 

25 Bario mQ'/L Ba 0,1 l 1 

26 Cianur{J ra,ILCN 0,05 0,05 0,05 

27 Scilfati mglLSO4 150 250 150 250(0) 150 250(0) 

u Cioruri me/L Cl 200 200 200 

29 Tensioatdvi (che reagis.cooo .al hlu m~IL (sulfato di laudle) 0,2 0,2 0,5 
di metllene) 

30 • P0<fali (2) mg/l P20.5 0,4 0,7 0,7 

l I Fenoli {indke fenoli) mg/L C,sH1OH 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 
para.nitroanilina, 

4 amminoantinirina 

)1 ldrocarburi disciolti o emuls.iona-c.i mg/\, 0,05 0,2 0,5 l 
( dopo -estrazione medlante 

etere di oetn:i!lo1 



__, 
0 

33 Jdrocarburi DOlicicUci aromalici mg/[, 

34 Antiparusilllli-101ale (paralldon, mg/I. 
HCH dieldri""l 

~5. Dmnanda chimlca osslaeno (COD) mg/L 0i 
36 • Tuso di ••IW'Uicino ddl'ouiaeoo %0;z > 70 

disciolio 
37 • A :zo•c senza nilrificuione 111£ILO;? <l 

domanda biO<bilOica di 
ouigeno (BODs) 

38 A1&J Kjeldahl (lraime N02 ed mg/1.N l 
NO)) 

39 Ammcniaca mg/LNH.4 o.~ 
40 SooaMe wraibiU al cloroformio mg/I.SEC 0,1 

41 Carbonio or•-ico 10lale m•" C -
42 Carbonio orp,tlco rcsiduo (dopo mg/LC -

tlocculazione e fi)tr.azione su 
menibrana da S 11 1 TOC 

43 Coliformi rolali /IOOmL 50 
44 Colifonni fecal! /IOOmL 2() 

45 S1ron10CO<Chi feoati /IOOmL 20 
46 llalmonelle u,enza In~ 

Legerula. 

Calegari,,. Al - Tratlamento fisico ..,mp lice e disinfczionc 

Catogoria A2 - Tratlamento fisico e chimioo nonnak: e dlsinfeziooe 

Categoria A3 - Trattamento fisico e dumico spinlo, atf111azione "disinfeziooe 

I = lmpetativo 

G• Guida 

(o) = sono possibili derogbe in coofonnib\ all'ar&olo 8 leuen. b del l)R8Cllle decrelo 

• = ,ono pombili deroghe in eottfarmila al} 'articolo 8 lettera d deJ presente decreto 

Note: 

ml. 

OJJ002 
0,001 

- > 50 

<:I 

2 

I 
0,2 

-

5000 
2000 
1000 

asaeru:a in IOOO 
mL 

(I) I valori indlcati costituiscono i llmiti superiori determinali in base alla tempencura media annua (alla e hassa temperatura) 
(2) Tale parametro c inserito per soddlslilre le eslgenzc ecologiche di taluni ambienti 

0.0002 0,001 
0,0025 0,00!! 

- 30 

> 30 

- <7 

3 

1,5 2 4(0) 

0,5 

-

50000 
20000 
10000 



Tab. 2/A : metodi di misura per la detenn.lnaziooe dei valori dei )llll'BIDdrl chimici e chlmko flslcl di cui Illa tab. 1/A 

(A) (B) (Cl (D) (E) (F) (G) 

Num. Parametro UnilAdi Llmite di Precision Accuratezm Melodi di rnisura (*) a) materiale del colllellilOre de! campiooe; 
para- misura rilcvamenl e ± I b) mecodo di coruiervazioru: 
merro 0 ± c) tempo massimo tra ii campionamento e 

l'a.aalisi 

I pH Unita - 0,1 0,2 Elettrometria. a) polietileoe o vetro; 
pH La misura va eseguita pn:feribilmente Sill b) refrigeruione a 4 •c 

J)(lsto al momento de! campionamento. c) 24 ore 
II v•lore n sempre riferito •Ila 
temperawra dell'acqua al momento de! 
prelievo. 

2 Colore rng/L 5 10% 20Yo Co1or1metria. a) polietilene o vctro; 
(dopo scala pt Metodo fotometrico seoondo gli standard b) refrigeruione a 4 °C 
filtra:zione della S<:ala platino cobaho (previa c) 24 ore 
semplice) filtra:zione su membrana di fl.bra di 

vetro). 
3 MateriaLi mg/L - 5% 10% Oravimetria a) polietilene o vetro; 

in Filtnrzione su membrana da 0,45 µm, b) reftigera:zione a 4 "C 
sospension essiccazione a I os•c a peso costante. c) 24 ore 
etomli Centrifugazione (tempo minimo S min, 

veloeita media 2800/3000 giri-minuto) 
Filtrazione cd essiccazione a 105°C a 
peso coatante 

4 Ternperatu •c - 0,5 I Termometria. 
ra La misura deve essere esegnilll sol posto, -

al momento dcl campionamento. 
5 Conduttiv, µSiem - 5% 10% Elettrometria. a) vetro o pohetilene; 

la a20° C c) 1-3 giomi ("") 
6 Odore Fattore - - - Tecoica dcllc diluiziom successive, a) vetro; 

di b) refrigcrazione a 4 °C; 
diluizio c) 6-24 ore.( .. ) 
nea 
2s0 c 



jj 

I 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

Nitrati 

Fluoruri 

Cloro 
organroo 
tolllle 
estraibile 
Ferro 
disciolto 

•Manganes 
e 

Rame(9) 

Zinco (9) 

m&'L 2 10% 
NO3 

mg/LF 0.05 10% 

.. 

mg/L pm(***) pm 
Cl 

mg/L 0,02 l0% 
Fe 

mg/L 0,01 (2) 10% 
Mn 

0,02 (3) IO% 

mg/L 0,005 IO½ 
Cu 

0,02 (4) 10% 

mg/L 0,01 (2) 10¾ 
Zn 

0,02 (3) 10% 

20% Spettrofotometria di assorbimerllo 
molecolare. 

20% Spettrofotometria di assorblltlento 
moleoolare previa distiUazione se 
necessaria . 
Elettrometria 
Elettrodi ionici specifici 

pm pm 

20% Spettrometria di assorbimento atomico. 
Provia filtrazione su membrane da 0,45 µ 
m, 
Spettrofotometria di assorbimento 
molecolare, pn)Via filtra,,ione su 
membrana da 0,45 µm, 

20% Spettrometria di a,oorhimento atomie-0. 

Speltrometria di assorbimento atomico. 
20% Spettrofotrnnetria di assorbimento 

molecolare. 
20% Spettrometria di assorbimento atomico 

Polarografia 

Spettrometria di assorbimento 11tomico 
20% Spettrofotomctria di aswrbimento 

mo leco I are. 
!'olarografia 

20% S pettrometria di assorbimento atom ico. 

Spet1rometria di assorbimento atomioo. 
20% Spettrofotomettia di assorhimento 

molecolare. 

a) polietllene o vetro. 
b) refrigerazione a 4 •c; 
c) 1-3 giomi (0 ) 

a) polict1lene. 
c) 7giomi 

pm 

a) polietilene o vetro ; 
b) campiom, bcn chiuso e refrigerazione a 4 
"C. 
c) 24 ore 

a) polietilene o vetro; 
b) acidificare II pH< 2 (preferibilmente con 
HNO3 concentrato). 

come specificato al parametro n.11 

come specificato al paramelrll n. 1 I 

'" ? 
c 
t'..J 
C 
C 
C 



14 Boro(9) mg/LB 0,1 10% 20% Spottrofotometria di assorbimento a) polietilene; 
molecolare. b) acidific:are a pH < 2 {preferibilmcnte con 

HN03 diluito 1:1). 
Spettrometria di assorbimento atom~. 

IS Berillio mg/L pm pm pm pm r.:ome specificato al parametro n. 11 
Be 

16 Cobalto mg/L pm pm pm pm come specificato al parametro n.11 
Co 

17 Nichelio mglL pm pm pm pm come speciftcalo al parametro n. I I 
Ni 

18 Vanadio mg/LV pm pm pm pm come speciflC8to al parametro n.11 
19 Arsenico mg/L 0,002 (2) 20% 20% Spettromctria di assorbimento atomico. come specificato al parametro n.11 

(9) As 
Spcttromctria di assorbimenlO atomioo. 

0,01 (5) - - Spettrofotometria di assorbimento 
molecolare. 

20 Cedmio mg/L 0,0002 30% 30% Spettrometria di assorbimcnto atomico. come speciflC)llto al panunetro n.11 
.. .., ,_,, (9} Cd 

Polw-ografm. 
0,0001 (5) 

21 Cromo mg/I.. o.oi 20% 30% Spettromctria di assorbimcnlO atomico. come specificato al parametro n.11 
tolale (9) Cr Spettrofotometria di assorbimento 

molecowe. 
22 Piombo mg/L 0,0l 20% 30% Spettrometr111 di assorbimento alomico. come specificato al panunetro n.11 

(9) Pb Polarogi:afia. 

23 Selenio (9) mg/L 0.005 - - Spettrometr111 di assorbimento atomico. come specificato al parametro n.11 
Se 

24 Mercurio mg/L 0,0001 30% 30% Spettrometria di assoro1mento IW>mlCO a) poliecileno o vetro; 
(9) Hg senza fiamma (su vapori fteddi). b) per ogni litro di campione addizionare S 

mL di HNO) concentraro c 10 mL di 
0,0002 (5) soluzione di KMn04 al 5%. 

c)7giomi 

25 Bario (9) mg/L 0,02 15% 30% Spettrometria di assorbirnento atotnico. come speci:fa:ato al parametro n. 11 
Ba 



26 Cianuro mglL 0,01 20% 30% Spettrofotometria d I assorbimeoto a) polietilene o vetro; 
CN molecolare. b) addizionare NaOH in gocce o in soluziooe 

coocentrata (pH circa 12) e raffieddare a 4 °C 
c) 24 ore. 

27 Solfati mg/L 10 10% 10% Gravimctna a) polielilene o vetro; 
S04 Complessometria con EDTA b) rcfrigcra,:ione a 4 °C 

Spettrofotometria di assorbimento c)7 giomi. 
molecolare 

21 Cloruri mglL 10 10% 10% Detenninazione volumetrica (metodo di a) polietilenc o vetm; 
Cl Mohr). b) refrigerazione a 4 °C 

Metodo mercurimetrico con indicatore. c)7 giomi. 
Spettrofotometria di assorbimento 
molecolare. 

29 Tensioattiv mg/L 0,05 20% - Spettrofotometria di assorbimento a) vetro o polietilene; 
i MBAS molecolare.. b) refrigcrazione a 4 °C; 

c) 24 ore. 

30 Fosr.ti mg'L 0,02 10% 20% Spettrofotometria di assorbimento a) vetro; 
P205. molecolare. b) acidifieazione con H,so, a pH <2 

24 ore. 
31 Fenoli mglL . o,uuos 0,0005 0,0005 Spettrofotometria d, assorbimento a) vetro; 

CJ¾P molecolare. Metodo alla 4-ammino- b) acidificazione con H,PO, a pH <4 ed 
H antipirina; aggiunta di CuSO, .5 H,O ( t g/L) 
fmdico c) 24orc. 
fenoli) 0,001 (6) 30% .50% Metodo alla p-oitro-anilina. 

32 iarocarbun mg/L 0,01 20% 30% Spettrofotometria alrinfrarosso prev,a a)vetro; 
discioltio estrazione con tetracloruro di carbonio. b) acidificarc a pH< 2 (H1SO, o HCI); 
emulsionat c) 24 ore. 
i 0,04 (3) Gravimetria previa. e~trazione mcdia.nte 

eterc di pctrolio. 
33 Idrocarburi mg/L 0,00004 50% 50% Misura della fluorescenza in lN previa a) vetm scuro od alluminio; 

policidici cromatografia su strato sottHe. b) lenere al buio a 4°C 
aromatici c) 24 ore. 
(9) Misura comparativa rispetto ad un 

miscuglio di 6 soslanze standard aventi la 
stessa concenlraZionc (7), 



34 Antiparass mgfL 0,0001 50% 50% Cromatografia in fase gaswsa o liquida a) vetro; 
itari-totale previa estrazione mediante solventi b) per HCH e dieldrin acidificare con HCJ 
[parathion, adcguati e purificazione. conc-enlrato ( l mL per litro di campione) e 
esac lorocic ldentificazione dei componenti del refrigerare a 4°C; per parathion acidificare a 
loesano miscuglio e determinazione quantitativa. pH 5 con H,S04 (1:1) erefiigerarea4 •c. 
(HCH) (8) c) 7 giomi 
dieldrine] 
(9) 

35 Domanda mg/L 15 20% 20% Metodo al bicrornato di potassio a) vetro; 
chimica 02 (ebollizione 2 ore) b) acidificare a pH <2 con H2S04 

ossigeno 1-7 giomi (**) 
(COD) 

36 Tasso di ¾O, 5 10% 10% Metodo di Winkler. a) vetro; 
saturazion c) fiss.are l'ossigeno sul posto con solfato 
e M~todo di elettrnchirnico manganoso e ioduro-,sodio-azide; 
dell'ossige (determinazione in situ) 1 - 5 giomi a 4~C (*") 
no 
disciollo 

37 Domanda mg/L 2 1,5 2 Detenninazione dell'02 disciolto prima e a) vetro; 
biochimica 0, dopo incubazione di 5 giomi (20 :tl 0 C) al b) refiigeraziooe a 4 •c; 
Ji buio. Aggiunta di un inibitore di c) 4-24 ore 
ossigerio nitriticazione (preferihilmente 
(BOD5)a alliltiourea) 
20°c 
seoza 
nitrifica.2 fo 
ne 

38 Azoto mgil,N 0,5 0,5 0,5 Spettrofotometria di assorbimenlo a) vetro; 

Kieldahl molecolare e determ inazione volumetrica b) acidificare con H2S0, fioo a pH -<-2; c) 
(escluso prev ia mineralizzazione e distillazione refrigemre a 4°C 
azoto di secondo il metodo Kjeldahl. 
NO,ed 
NO,) 

39 Ammoniac mgil, O,Ql (2) 0,03 (2) 0,03 (2) Spettrofotometria di assorbimento come specificato al parametro n.38 
a NH, 0,1 (3) 10% (3) 20 % (3) molecolare 



40 Sostanze mg.IL - ·-
- - Gravhnctria a) vetru; 

estraibili Estrazione a pH neutro mcdiante b) refrigetazione a 4 -0c; 
con clorofonnio distiHalo di fresco, c) 24 ore 
clorofonni evapora:zione sotto vuoto moderato a 
0 temperatura ambiente e pesata del 

residuo 
41 Carbonio mg/LC pm pm pm pm pm 

organic□ 
totale 
(TOC) 

42 Carbonio pm pm pm pm 
organico 
residuo 
(dopo 
flocc ulazio 
nee 
filtrazione 
SU 
membrana 
da 5 IIJII) 

~ Possono adolloni melodi di misura dr,e,..l f""Clle i /imiti di riievanumlo, la precisione , l'accurafezza siano compCJtibW con quelli ind.--cali pu i metodi ripurlati per 
cias""" parametro neJ prese11te a/legato. In taJ caso deve indicarsi ii metod,1 odr,uatu. 

r••j ll tempo massimo dlpende daf tipo di camp/one. 
r-••J Per memoria. 
(1) J camploni cli acquasujlerficiali prelevali nel Juogo di estrazirme vengono anaJizzati e misurati previa elimmazione, medianie filtrazione 5emp/i<.:e (vaglio a re.le), 
dei re,s/dui galleggiant/ come /egnn, piaslica. 
(2) Per lo acquedella calegr,ria A/ valore G 

(3) Per le acque de/le calegorie A2, AJ 

(4) Per le acque del/aca1egoriaA3 

(5) Per le acque de/le categorie A1, A2_ A 3, w,/or, 1 

(6) Per le acque de/le categorie Az, valore I ed A.3 
(7) Miscuglio di sel :rostanze stalldard a,,enti la stes5a concentrazione da prendere in considerazione: jluorantrene, b«nzo-3, 4, ftuorantrene, benzo-1 I, 12 fluorantrerie, henzo J, 

4 pirene, /Jenz;o I. 11 perilene, indeno (l. 2, 3-<:d) plrene, 
(8) Miscug/io di tre soatarize aventl la ste.ssa co«eflfrazione da prendere in conside.razione: parathion, esacloroc/cloesano, dieldrbt 
(9) Se ii tenore di malcrie in sospen,sione dei campionf f! elevaJ.o al punto da rendere necessario un frattamenJo preliminare !peciole di tali campiom: i valori dell 'accuratezza 

riporlali ne.Jki colunna Ede/ presente alfegato potranno eccezianalmente ess.e.re superali e costituira.rrno w, obietlivo (>uesli campioni dnJ,Jranno essere ,,.attari in JtWniera tafa 
che I 'analisi copra la quanliti¼ magglore delk sostanze da misurare. 

l'-..l 
C 
C 
C 

;;:-



Tub. J/A: Melodi di nwmnt per Ii, determinaziooe dei valori dei parnmetri microbiok!gid di cui alla tab. 1/A 
'Num. Parametro Melodi di mioura ( •) 
parametro 
l Co!iformi (A) Metodo MPN 

totali l 00 mL Seminare aliquote d«imal, dd campivne (e/o sue diluizioni) in piu serie di 5 tubi (almeno tre serie) di Brodo Lattosato. lncubare 
a 36 ±J°C per 24 + 24 ore. l tubi positivi (presenza di t;as) debbooo essere sottoposti a conferrna in Brodo Laltosio Bile Verde 
Brillante a 36 ± I °C Sulla base dclla posit,, ita su tale terreno riportare ii valore come MPN/100 ml. di campioae. 
(B) Metodo MF 
Filtnu-e mL I 00 di campione e/o sue diluizioni attraverso membrana filtrante. lncubare su m-Endo-Agar per 24 ore a 36 ±1 °C. 
Contare le colonic rosse. Riportan: ii valore a I 00 mL di ~ampione. 

2 Coliformi (A) Metodo MPN 
fecali J 00 mL I tubi positivi in Bmdo Lattosato di cui al numern I lettera (A) debbono e.ssere sottoposti a confeJTlla in tubi di EC-Broth per 24 

ore a 44±0,2"C in bag11omaria. Sulla base delta positivit:a dei tubi di EC-Broth riportare ii valore come MPN/100 mL. 
(B) Metodo MF 
Filtrare mL J{JO di campione e/o sue dilu,zioni attraverso membrana filtnmte come al numero J )eth,ra (B). lncubare su m-FC-
Agar a 44±0,2°C per 24 ore in bagnomaria. Contare le colonie blu. Riportare ii valore a l 00 ml di campione. 

3 Streptococ,;hi (A) Metodo MPN 
fecali Seminare aliquote decimali de! campione (e/o sue diluizioni) in piu serie di 5 tubi (almeno tre) di Azide Dextrose Broth. Incubare 

a 36 ± I •c per 24 i 24 ore. I tubi positivi (torbidi) debbon" essere sottoposti a conferma in Ethyl Violet Azide Broth per 48 ore a 
36 ± l •c . Leggere i tubi positivi (torbidi c-0n fondo porpora). Riportare ii valore come MPN/100 ml di campione. 
{B)MetodoMF 
Filtrare mL JOO di campionc (e/o sue diluizioni) attravers,, membrana flltranle come al numero 1, lcttera (B). lncuhare su KF-
Agar a 36 ±I "C per 48 ore Leggere le colonie rosse. Riportare ii valore a 100 mLdi crunpione. 

4 Salm one lie MetodoMF 
(I) Filtrare IOOO e 5000 mL di carnpione al!raverso membrana filtrantc. Se Ja torbidit:a non co□sente di filtrare la quantit:a richiesta di . 

campione, utilizza.re id,rnco prcfiltr0 I ncubare il filtro ( e I' eventuale prefiltro) in acqua peptonata a lempemtura ambiente p,,r 6 
ore. 
Passare nei segue a Li terren i: 
a) Terreno di MULl"ER-KAlJFFMAN (incuhare a 42"C per 24-48 ore); 
b) Terrem, di Brodo Selenite (incubare a 36"C I''" 24-48 ore); 
Dai predeui te.-rent ed alle sc.adenze tempora.Ji indicate eseguire s~m~ne isolanti suj seguenti terreni: 
SS-Agur {ittc.ubare a 36°C per 24 ore); 
Hektoen Entcric Agar (jncubare a 36°C per 24 ore) 
di Desossicolato Citrato Agar (iocubarc a Jb" per 24 ore). 
Le colonic sospette devono essere sottoposte ad identificazione, 

(') Per I parametn dal 11. I al n.3 ~ facoltat,va la scelta trn, nietod, d, analis1 MPN ed MF spec,ficando ,I melod<> nnpiegato. 

Assen,a in 50UO mL IA I, G) o •ssenza in I 000 mL (A2, GJ. 
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T.ab.1/B Qualita delle .acque idonee all.a vita dei pesci salmooidi e ciprinidi 

Unit\ di Acque per salmonidi Acque per ciprinidi 
N. Parametro mtsura 
Progre 
ssivo 

G I G I 

Tem~rntu.ra {aumento} A "C 1,5 3 
I 

Temperatllr.a (m~ima) ·c 21.5(0) 28(0) 
Temperatura (periodi ·c LO(o) 

di ripcoduzione) 

2 O.ssigeno mg/L 02 ;e9 (SO%) "9 (50%) .:8 (50%) c.7 (50%) 
';!7 (100%) >5 (100%) 

3 Cooci::ptraz.ione di toni pH 6 -9 (o) 6 -9 (u) 
idroJ?.eno 

4 Matl!ri.:ali in so:s.pensione n,~/L l5 (ol 60 lo) 25 (o) 80 (o) 

5 BOD, mgll 02 3 5 6 9 

6 fosforn lLHale mg/LJ> 0,07 0,14 

7 Ntrriri mglL O,D1 0,88 om 1,77 

N0:2 

8 Composli fenolici mglL 0,01 .. 0,01 .. 
C.,H, 
OH 

9 [,Jrocarburi di origine mg/L 0,2 "'"'" 0,2 ... 
pelrolifera 

lO Ammoniaca non rng/L NH, o,oos 0,025 O,OOS 0,02S 
ioniv..ata 

Me!Odo di analisi e rilevamenco Frequenza minima Riferimenco 
di campionamento e in note 
di misura esplicative 

- Termomelria Settimanale (I) 

• Volumetria (metodo di Wiulle1) Monsile (2) 
-Elenrometria (eleurodi ,pecifici) 

~ Potenziomenla Mensi]e (3) 

~ Gravimetr ia Ml:n,ile 1(4) 
- Volumctria (me!odo di WinlJer) Meoslle (5) 
- Eletcrometria 
- Rc::sniromettia 
-S_penrofotomecria di a!lsofbimen10 Mensile (6) 

molecolare (Metodo 
aff acidofostornolibdico Ln pre.senza di 
acido ascorbico. previa 
roiaerali22:azi-0ne) 

- Spenrofotornetria di as~rbimen10 Mensik (T) 

molecolare (Melodo all• N-1-
nafli]etUen--Oi.ammi.na. e sul 
fanilammide) 

- Spc1trofotom.ecria di assorbimenro Mensile (8) 
molccolare (Metodo alla 4-
arninoantipirina o alla p-nim:,a:n.ilin.a) 

- Esame =«•tivo 
-Spettrometda IR (prevfa esrraz.iaoe con Mtmile (9) 

CCl4 o solvente equivalent<) 
~ Es.ame vfa.i vo 

- Esame ~ustatiw 
-Spenrofotomeuia di as.sorbirnemo Men,ile (JO) 

molecolare (Metodo al blu di 
indofenolo - oppure - Metodo di 
Nessler) 



00 
0 

II Ammoniaca IOla~ mg/LNH, 0,04 

12 Cloro residuo bllalo mg/L 
come 
HOC 
I 

13 Zinco totale • lllg/LZn 
14 Ramo lutlLCu 
IS Tensioaitivi (anionici) mg/L 0,2 

come 
MBA 
s 

16 Arsenico 11v/LAo 
17 Cadmio io1ale • µg/LCd 0,2 

18 Cromo u11:ILCr 
19 Mercurio <olalo • µg/LHg 0,05 

20 Niebel µg/LNi 
21 Piombo uo/LPI> 
AUDRE VIAZIONI: G ~ gu ida o indicativo; I - impet8l 

Note: 

( o): ~ al/'ort. /J ,.,,,,, po'3ibili deroglte; 
• To/ale = Discioho pli'IJKll'tko/ato; 

I 0,2 I -Spetlfofotometria di assorbimenta 
mol<colare (Metodo ol blu di 
indofenolo - oppure - Me1odo di 
Nessler} 

~.004 0,004 - Spenrofoiometria di assorbimett<> 
molecolare o votume1ria (Metodo 
DPIJ:N. N .<Jielil ·p-fenilendiatnmiml 

:lOO 400 - Spe11rome1ria di .. ,ocbimento awmico 
40 40 - Speuromctria di assorbimcnto atomico 

0,2 - SpeHrofotometria di ....,,bimemo 
malecolare (Mel.Odo al blu di 
metilene) 

so so - Spettrnmetria di assorbimenlo atomico 
2,5 0,2 2,S - .Speurornetrla dl assorbimen10 atomico 

20 100 - Speuromeuia di ISSOfhimemo a1omico 
0,5 0,05 0.5 ~ Spenromc:uia di usorbirnento alomit-u 

(su vann,-i freddil 
7S 75 - Snenrometrfa di assothimenm :ldomico 
10 5() • SDCHrome1r1I di assorbimen10 atomico 

ivoodouuu, no. 

n J compasti fenollci non dmmno essere pr,,;r,mri ut concenlrazionl tali da alterore ii sopore dei pesci 
••• I prodotti di ariglne petrolifera non devona ea•tue presem in quantlla tali da: 
- ptodurre al/a n,pe,fici" ""11 'acq,,a ,ma pe/licola 11uibile o do depositar,i In ,1ra11· ,u/ klto de/ corsi d'acqua., ,,u! fondo dei lagm 
- dare ai pe.sci ""sapore perceltibik di idrocarburi 
• pro,,ocare t!j/elli ,wcM BIii pad 
Osservazioni di carattere generale: 

Mensile (11) 

Men.silo (12) 

Men~iie (14) 

Men:sUe (14) 
Monsilc (13) 

Me1~:silc (14) 
Men.,i;ilc rl4) 

Mensik (14) --~ 
Mensik: (14) 

Mensile (14) 

Men:silc 14) 

Occorre rilevare che net fissaro i valori dei paramelri si t partiti duJ presupposto che gli altri parametri, consideroti ovvero non coosiiforati nella present• sezione, sono favorevoli. 
Cil, significa in particolare che le concentraziani di sostanze nocive diverse da quellc emnnerate sono molto deboli. Qualora due o piu sOSlllllze nocive siano presenli sotto forma 
di miscuglio, e passibile che si manifestino, in 1nan.ie:ra rilevante, effetti additivi, sinergici o antagonisrid. 

Metodiche analitiche e di campionamenlo: 

Le metodicho onalitiche e di 13111pionamento da impiegimi nella detmninazione dei parametri sono quelle descritte noi volumi "Melodi analitici per le acque" pubblicali 
dall'lotitulo di Ricen:a sullo Acqw, del C.N.R. (Roma), e SU«essivi 11ggiomamenti. 



Tab. 2/8 - Valorl limite "lmperadvi" peril parametro nitriti per concentrazioni di donri comprese 
tra 1 e 40 nag/L 

Cloruri Acque per salmonidi Acque per ciprinidi 

{ml/'L) 
. 

(mg/L N02) (maJL N02) 

I 0,10 0,19 

s 0,49 0,98 

10 0,88 1,77 
~ 

20 1,18 •' 2,37 

40 1.48 2,96 



Tab.3/B 

Fenoli Livelli Fenoli LiveUi 
(µg/L) (µg/L) 

2-clorofenolo 60 2,5-diclorofenolo 23 
4-clorofenolo 45 2,6-diclorofenolo 35 
2,3-diclorofenolo 84 2;4t6-triclorofenolo 52 
2,4-diclorofenolo 0,4(*) 

(*) Questa valore indica che si possono riscontrare alterazioni- aelsapore dei pesci anche a 
concentrazione di fenoli a1 disotto del valore guida (G) proposto. 

Appare infine utile richiamare, nella tabella 4/8, i criteri di qualita per la protezione della vita 
acquatica formulati da B.C. Nicholson per conto del Governo Australiano in "Australian Water 
Quality Criteria for Organic Compound - Tecnical Paper n. 82 (1984)" 

Tab. 4/B 

Fenoli µg/L Fenoli µg/L 

Fenolo 100 4-clorofeno lo 400 
o-cresolo 100 2,4•diclorofenolo 30 
m-cresolo 100 2,4,6-triclorofenoJo 30 
J>- cresolo 100 Pentaclorofenolo 1 
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Tab. 5/B 
Temperatura Valoridi pH 
(OC) 

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 : 9,0 9,5 

s 63,3 20,0 6,3 2,0 0,66 0,23 0,089 
IO 42.4 13,4 4,3 1,4 0,45 0,16 0,067 
15 28,9 9,2 2,9 0,94 0,31 0,12 0,053 
20 20,0 6,3 2,0 0,66 0,22 0,088 0,045 
25 13,9 4,4 ],4 0,46 0,16 0,Cffl 0,038 
30 9,8 3,1 1,0 0,36 0,12 0,056 0,035 

(11) Al fine di ridurre ii rischio di tossicita dovuto alla presenza di ammoniaca non ioniz:zata, ii 
rischio di consumo d1 ossigeno dovuto alla nitrificazione e ii rischio dovuto all'instaur8ISi di 
fenameni di eutrofizzazione, le concentrazioni di ammoniaca totale non dovrebbero superare i 
valori "I" indicati nel prospetto della tabella 1/B; 
- tuttavia per cause naturali (particolari condizioni geografiche o climatiche) e segnatamente in caso 
di basse temperature dell'acqua e di diminuzione della nitrific.azione o qualora l'Autorita competente 
possa provare che non si avranno conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle 
popolazioni ittiche, e oonsentito ii superamento dei valori tabellari. 

(12) Quando ii cloro e presente in acqua in forma disponibile, cioe in grado di agire come ossidante, 
i tennini, usati indifferentemente in letteratura, "disponibile", "attivo", o "residua" si equivalgono; 
- ii ''cloro residua totale" corrisponde alla somma, se presenti contemporaneamente, del cloro 
disponibile libero [cioe quello presence come una miscela in equilibria di ioni ipoclorito (OCt) ed 
acido ipocloroso (HOCl)] e del cloro combinato disponibile [cioe quello presente nel!e 
cloroammine o in aJtri composti con legami N-CI (i.e. dicloroisodanw-ato di sodio)]; 
- la concentrazione piu elevata di cloro (Cl2) che non rnanifesta effetti avversi su specie ittiche 
sensibili, entro 5 giorni, e di 0,005 mg Cl2/L (corrispondente a 0,004 mg/L di HOC!). Considerato 
che ii cloro e troppo reattivo per persistere a lungo nei corsi d'acqu.a, che lo stesso acido ipocloroso 
si decompone lentamente a ione cloruro ed ossigeno {processo accelerato dalla luce solare), che i 
pesci per comportamento autoprotettivo fuggono dalle zone ad elevata concentrazione di cioro 
attivo, come valore e stato confermato ii !unite suddetto; 
- le quantita di cloro totale, espresse in mg/L di Cl2, che contengono una concentrazione di 0,004 
mg/L di HOC!, variano in funzione della temperatura e soprattutto del valore di pH (in quanta 
influenza in maniera rirnarchevole ii grado di dissociazione dell'acido ipocloroso HOC! ttW + 
CIO-) secondo la seguente tabella 6/B: 

Tab. 6/B 

Tempentura (°c) Valori di pH 

6 7 8 9 

5 0,004 0,005 0,01 I O,o75 

25 0,004 0,005 0,016 0,121 

Pertanto i valori "I" risultanti in tabella corrispondono a pH,._ 6. In presenza di valori di pH piu alti 
sono collSCntite concentrazioni di cloro residua totale (Ch) piu elevate e comunque non superiori a 
quelle riportate in tabella.6/B; 
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- per i calcoli analitici di trasformazione del cloro ad acido ipocloroso ricordare che, dall'equazione 
stechiometrica, risulta che una mole di cloro (Cli) corrisponde ad 1 mole di acido ipocloroso 
(HOCl). 
- in ogni case la concenttazione ammissibile di cloro residuo totale non deve superare il limite di 
rilevabilita strumentale del metodo di riferimento. 

(13) L'attenzione e rivolta alla classe tensioattivi anionici, che trova ii maggior impieg,l nei detersivi 
per uso domestico; 
- ii metodo al blu di metilene, con tutti gli accorjplD.enti suggeriti negli ultimi anni (vedi direttivadel 
Consiglio 82/243/CEE de! 31 man.a 1982, in Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee L. 109 de] 
22 aprile 1982), appare anctlra ii pili valido per la determinazi.one di questa classe di eomposti. Per 
ii futuro e da prevedere l'inclusione in questo parametro almeno della classe dei tensioattivi non 
ionici. 

(14) Gli otto metalli presi in considerazione risultano piu o meno 10ssici verso la fauna acquatica. 
Alcuni di essi (Hg, As, etc.) hanno la capacitA di bioaccumularsi anclle su pesci cornmc:stibili.. 
La tossicit:a e spesso attenuata dalla durezm. I valori quotati nel prospett.o della tabella 1/B, 
corrispondono ad una dure= dell'acqua di ] 00 mglL come CaCO3. Per durezze comprese tra <50 e 
> 250 i valori liinite corrispondenti sono riportati nei riquadri seguenti contraddistinti per protezione 
dei Salmonidi e dei Ciprinidi. 

Protuio11e Salmooidi 
Parameai(") Dllrelza dell'acqua ( mw1. di CaCDJ) 

<50 S0-99 100-149 150-199 200-250 >250 

12 Arsenico come As 50 51) 51) 50 51) 50 
13 CadmiolOOlle come Cd 2,5 2.5 2,5 2,5 2.5 2,!) 

14 Cromo come Cr 5 IO 20 20 50 51) 

.15 Mereurio totale come H2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
16 Niebel come Ni 25 50 75 15 100 100 
17 Piombo come Pb 4 10 lO 20 20 20 
18 Rame oomeCu 5(a} 22 40 40 40 112 
19 Zio:o lotale COOleZn 30 200 300 300 300 500 

La presenza di pesci in acque wo pn) alte concentruioni puo sigruticare che preaominano comples,,i organ ocuprici (a) 
disciolti. 

Proleziooe Oprinidi 

! Paramelri (') Durezza dell' acqua ( mg/L di CaCO3) 

I <50 50-99 100-149 150-199 200-250 >250 

12 Arsenico come As 50 50 so 50 50 50 
13 Cadmiorowe come Cd 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
14 Cromo come Cr 75 80 100 100 125 125 
15 Merruriol0!ale come Hg 0.5 0.5 0.5 0.5 o.s 0.5 
16 Niche! come Ni 25 50 75 75 JOO 100 
17 Piombo come Pb 50 125 125 250 25() 250 
18 Rame come Cu 5 22 40 40 40 112 
19 Zinco IO!alc come Zn 150 350 400 500 SW 1000 

I valori //mite si riferiscono al meta/lo disciolro, salvo aiver<a indicazione e sono es ressi in I' T.. p g! 
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Allegato 5: Limiti di emissione degli scarichi idrici_~-

1 SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIAL! 

1.1 Acque rejlue urbane 

G/i scarichi provenienJi da impitll'lli di trattamenlo delle acque rf!jl'll4: urbane di cui all'articolo 31, 
comma 2 devono co,iformarsi, secondo le codenze temporali indicate al medesimo artico/o, ai 
valori limiti definiti dalle Regioni in fanzione degli obieltivi di qualira e, nelle more de/la suddetra 
disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di enlrafa in vigore de/ presente decreto. 
G/i scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque rejlue urbane di cui all'articolo 31, 
comma 3: 
• se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali Indicate al medesimo articolo 

a/le norme di emi.ssione riportate nella tabella J; 
• se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio. 
G/i scarichi provenienti da impianli di trattamento del/e acque reflue urbane di cui a/l'articolo 32, 
devono essere co,iformi a/le norme di emissione riportate nelle labelle 1 e 2. Per i parametri awto 
totale e fosforo totale le concenlrazioni o le percentuali di riduzione tkl carico inquinante indicate 
devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale. 
Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogllano arn:;he scarichi di acque 
reflue industria/i i valori /unite di tabel/a 3 ovvero quelli stabiliti dal/e Regioni ai sensi dell'articolo 
28comma]. 

Tabella 1. Limili di emislione per gli impiuti di aeque reflue urlNule. 
Potenziallta impiaatG in A.E. 2.000- I 0.000 >10.000 
(abitanti equlvlllenti) 
Parameui (media li,ornaliera) (1) Cooceutr-aione 0/4 di ridm.ione Coneelltnl:zione I •;., di ridimone 
BOOS (senza nitrific<tZione} mg/L s2S 70-90(') :s.25 . 80 
(2) i 
CODmg/L (') ~12S 75 ~12S 175 
Solidi Sospes1 mg/L (") sJS () 90(') 535 190 
}. art, Le QJIQ/isi ,11g/i !Curicm pro,,enie,111 da lagw,aggio o fttodepurazione devono e.:,,ere ejfeilwlti ,u campJoni fiJtr 

la concenrrazlone di ,olidi ,ospui non deve superare i l 50 mg/L 
2. La misJITazlone deve mere /atta .111 campione (IIIIOgenelzzaro non filtraro, non decanraw. Si aegue la 

delermi11(1%ione del/'ru•igeno disciolto anterionnente e posteriormente ad 1111 periodo di in,;ubaz/Qne di J giorni a 
20-C±l 'C: in comp/eta oscwila, con agglanta di inibitorl di nltrljlCQJtlOtle. 

J. La misJITazlone deve es,ue /alta su campione OltlClpl'lll/zzatO nm, fillrato, non decQ/flatO con bicromato di 
polOS3iO. 

4. La mi5w"azume deve e8$Ue fatta mediante fillrazione di im Campione rappres.entativo attravuso wrettr6rtma jillante 
con porosila rli 0,45 µm ed asicmione a 105°C con co,ueg....n,e calcolo de/ peso, oppvre miediante 
,:entrifugazio"" per abneno J mlm,li (acr:Blerazione Plllldkl di 2800-3200 g), e,ai,xa:ione a JOJ"C • cakolo rlel 
peso. 

S. Ai .sensi dell'artko/o JI C<NMIQ6, Jape,.mllla/11di riduzionedd BODS""" devees.sere i,iferior£ a40. Pa- /30/idi 
&o.rpe;,i la concvnJrav.kme 110n dew n,perare i 70 mg!L e la percellhlale di abbatlf"'8Jlto ncn de,,e enue /tif,lore 
aJ 70%. 
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Tabella 2. Linli1i di emiwoae per gti impiallti di acque reflue urbane recapitanti In aree feDSibili. 
Parametri (media 1111.DU) Potenzialha implaato in A.E. 

10.000-100.000 >100.000 
Concentrazione % di riduzione Conccntrazione % di riduzione 

F osforo totale (P mg/L) :;;2 80 SI 80 
(') 
Azoto totale (N mg/L) 
(')(1) 

:S:15 70-80 :S:10 70-80 

(I) II metodo di rtferimento per la misw-azione e k, •pettrofatametria di as•orbimenta molecolarec 
(2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kjeldahl (N. organico+ NHJ) + azato nill'ico + azoto nitroso. fl 

metodo di riferimento ~r la mi.nb'azioroe e la spettrofatometria di wsarhimento molecolare. 
(J) /r, allernatiYa al riferi>Mroto a/la concentrazione media anmu,, pw-che si o/ienga un analogo /ive/fo di prolezione 

ambienrale, si puo fare riferimento a/la concentrazione media giornaliera che non put', superare i 2'0 mglL per r,gni 
campioni in cul k, temperalura delreffluente sia pari o super/ore a 12° grad/ centigradl II /imite de/la 
concentrazione media gtornaliera puo e.ssere applicato ad un temp,, operamo limUato che lenga conio delle 
condizioni climatiche /ocali. 

II punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28 comma 3, deve essere sempre ii 
medesimo e deve essere posto immediatamente a monte de! punto di immissione neI corpo 
recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto 
un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovra tener 
conto anche nella progetta:zione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle 
attivit:a di controllo. 
Per ii controllo della conformita dei limiti indicati nelle tabelle I e 2 e di altri limiti definiti in sede 
locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. 
Per i parametri di tabella l ii nwnero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giomaliera 
puo superare i limiti tabellari, e definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente. 

campioni nwnero massimo consentito campioni numero massirno consentito di 
prelevati durante di campioni non confonni prelevati durante campioni non coaformi 
l'anno l'anno 
4 - 7 l 172 - 187 14 
8 - 16 2 188 - 203 15 
17 - 28 3 204 - 219 16 
29 - 40 4 220 - 235 17 
41 • 53 5 236 - 251 18 
54 - 61 6 252 268 19 
68 - 81 7 269 - 284 20 
82 - 95 8 285 300 21 
96 - 110 9 301 · 317 22 
I I l - 125 10 318 - 334 23 
126 - 140 II 335 350 24 
141 - 155 12 351 · 365 25 
156 - 171 13 

In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, 
affmche lo scarie-0 sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni 
riportate in tabella I oltre la percentuale sotto imlicata: 
B0D1: 100% 

COD: 100% 

Solidi Sospesi 150"/4 
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11 nwnero mini.mo annuo di campioni per i pa.rametri di cui alle tabelle I e 2 e fissato in base alla 
dimensione dell'impianto di trat1amento e va effettuato dall'autorita eompetente ovvero dal gestore 
qua.lora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all 'autoriti di controllo, ritenuto 
idoneo da quest'ultim-0, con prclievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema 
seguente. 
potelmllili impianto aumero eampiooi 

12 eampioni ii primo anno e 4 negli anni successivi, purche lo scarico 
da 2000 a 9999 A.E; sia confonne; se uno dei 4 campiooi non~ Conforme, nell' ai~no 

suc:cesiivo devono essere prelevati l 2 campioni 
da I 0000 a 49999 A.E.: 12 campiooi 
oltre 50000 A.E: 24campioni 

I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno 
uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dcll'impianto di trattameoto e sulle acque in 
entrata. 
L 'autoriti competcnte per il controllo deve alttesi verificare, con la frequenza minima di seguito 
indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere 
controllati sono solo quelli che le attivita presenti sul territorio possono scaricare in fogJ13tUra. 
pelemialila bnpianto omera contmlli 
da 2000 a 9999 1 volta I'anno 
da I 0000 a 49. 999 A. 3 volte I llllllO 

oltn: 49. 999 A.E 6 volte r anno 

Valori estremi per la qualitl\ delle acquc in questione non sono presi in considerazione se essi sono 
ii risultato di si.tuazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. 
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a 
disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorita 
competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto 
informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all' articolo 3 comma 7. 

J.2 Acque rejlue industriali. 

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere c:onformi ai limiti di 
emissione indicati nella su.ccessiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai sensi 
dell'anicolo 28 comma 2. 
Le determmazumi analiliche al flrii de/ conuollo di c011/ormita degli scarichi di acque rejlue 
industriali sono di norma rlferlte ad uri campione medio prelevato nelJ 'arco di tre ore. L 'autorita 
preposta al control/a puo, con motfllazione espressa nel verba/e di campionamento, effettuare ii 
camplonamento su tempi diversj al fine di ottenere ii campione piu adatto a rappresentare lo 
scarico qualora lo giustifichino partJcolari esigenze qua/i quelle derivanti dalle prescrizioni 
contenute nell 'rmtorizzazione dello scarico, dalle cararrerisriche del clclo tecno/ogico, dal tipo di 
scarico (in re{azione alle caratterlstiche di continuita de/lo stesso), ii tipo di accertamento 
(accertamento di routine, accerramemo di emergenza, ecc.) .. 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 comma 2, tenendo conto de! carico massimo 
ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilita e della pericolosita delle sostanze, 
nonche della possibilita di utilizzare le migliori tecniche diaponibili, le Rcgioni stal>iliscono 
opportuni limiti di emissione in massa nell'unitadi tempo (k:g/mese). 
Per cicli produtti vi specificati nella tabella 3/ A devono essere rispettati i limiti di emissione in 
massa per units. di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per g]i stessi cicli produttivi 
valgono altresi i limiti di conceDltazione indicati ne lle tabella 3 silo scarico finale. 
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T11bella J. Valori limiti di emlssiooe in acque superficiali e in fognatura. 
Numero PARAMETRI unit'I di Scarico in acq ue Scarico in rete 
parametro misura superficiali fognaria(•) 

I pH 5,5-9,5 5,5-9,5 

2 Temperarura oc ( I l (1) 

3 colore non percettibile non percettibile 
con diluizione 1 :20 con diluizione I : 40 

4 odore non deve essere non deve essere 
cama di molestie causa di molestie 

5 materiali gros S<J lani assenti assenti 

6 Solidi sospesi totali (2) mg/L s80 :,;200 

7 BODs (come Oil (2) mg/L 940 ,;250 

8 COO (come Oil (2) mg/L Sl60 s500 

9 Allummio mg/L Sl ,;2,0 

10 Arsenico mg/L s0,5 s0,5 

II Bario mg/L ;;20 . 

12 Boro mg/L ,;2 s4 

13 Cadmio mg/L ,;0,02 s0,02 

!4 Cromo totale mg/L s:2 ;;4 

15 Cromo VI mg/L s0,2 ,-.0,20 

16 Ferro mg/L ,;;2 ;;4 

17 Manganese mg/L Q ,s4 

18 Mercurio m!!/L s0,005 s0,005 

19 Niche] mg/L ;;2 S4 
20 Piombo mg/L s0,2 s0,3 

21 Rame m!!/L sO,I s0,4 

22 Selenio mg/L sO,oJ s0,03 

23 Stagno mg/L slO 
24 Zinco mg/L :.0,5 sl,O 

25 Cianuri totali ( come CN) mg/L s0,5 sl,0 

26 Cloro attivo libero mg/L s0,2 s0,3 

27 Solfuri (come HiS) m!!/L sl :S2 
28 Solfiti (come SOi) ms;'L ,;) ,;2 

29 Solfati ( come SO,) mg/L s!OOO slOOO 
(3) 

30 Clarw, mg/L ,;]200 ,;]200 
(3) 

31 Fluoruri mg/L s6 <;]2 

32 Fosforo totale (comeP) mg/L ,;IO ,;10 
(2) 

33 Aroto amrnaniacale (come NH.) mg/L sl5 :S30 
(2) 

34 Azato nitroso ( conie N) mg/L s0,6 ,:;Q,6 
(2) 

35 AziJto nitrico ( come N) mg/L ,;20 :S:30 
(2) 

36 Grassie olii animali/vegetali mg.IL S20 s40 

37 Idrocarburi totali ms;'L s5 slO 
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38 Fenoli mg/L :s:0,5 ;;:I 

39 Aldeidi mg/L ;;t ,;2 

40 Solventi organici aromatici mg,'L ;;:0,2 ;;0,4 

41 Solventi organici azotati mg/L -SO,! ;;0,2 

42 Tensioattivi totali mg/L ;;:2 ~ 

43 Pesticidi fosforati mg'L ;;:0,10 ;;:0,10 

44 Pesticidi totali ( esclusi I fosforati) mg/L ;;0,05 ;;0,05 

tracui: 
45 - aldrin mg/L ,;;0,01 ;;O,Ol 

46 • dieldrin mg/L ,;;0,01 ;;0,01 

47 - eodrin mg,'L s 0,002 so,002 

48 - isodrin mg'L ;;0,002 ;;0,002 

49 Solventi clorn:rati mg/L ,;;] ,;2 

50 Escherichia coli ( 4) UFC/JOOm nota 
L 

51 Saggio di tos.sicita acuta (5) ii camp1one non e ii campione non e 
ac.;ettabile quando acceuabile quando 
dopo 24 ore ii dopo 24ore ii 
nurnero degli numerodegli 
organismi org!lllismi 
immobili e uguale immobili e uguale 
o maggiore de[ o maggiore del 
SO% del totale 80%deltotale 

(") J limit/ per Jo scar/co in rere fognaria sono obb/igawri in :issenza di limit/ stahili1i daU'aJnoritJI compl!1i!n14 al MJUl 
deU'artu:olo 33, comm<J 1 de/ praoue decreto u in mancanza di un impianto finale di trattamento i1' grado di 
rispettare i limitf di emissione de/lo scwico flllille. limiti diversi devonQ es.1ere resi con.formi a quanto indicato alla 
nota 2 della label/a 5 relativa a sast=ze p,,,-ic olose . 

Peri corsi d'acqua la variazione masstma rra temperature medie di qualsiasi sezione dei corso d'acqua a nronte fi.: 

a valle de/ prmto di immissiane non deve superare 1 3 'C. Su almeno meta di qual.,i{Zi sezione a valle tale 
variazione non deve superare 1 "C Per i laghi la temperatura de/lo scarico non dr:ve ruperare i JO'C e 
/ 'incremenlo di temperatura de/ corpo recipieme non deve in nessun caso super-are i 3"C o/Jre 50 metri di distanza 
da/ punto di immi<sione. Peri canali artificiali, ii massimo valore media de/la lemperatura de/l'acqua di quaisiasi 
sezlone non dew mperare i 35°C, la condizione suddettu e subardinata all'a.senso dill soggetto che gestisce ii 
canale. Per ii mare e per le zone di/oce di corsi d'acq~a non signijicati>'i, la temperatul'a de/lo scarico non deve 
superare i 35°C el 'incremento di lemperatura de/ corpo recipien/e non deve in ne.rsun casa super-are i 3"C oitre i 
1000 metri di dislanza dal punlo di immissione. Deve 1noltre essere assicura,a la compatibilitii ambiel'lla/e de/Jo 
,carico con ii carpo recipiente ed evitata laformazione di barriere /ermid,ea/lafoce deifiumi. 

2, Per quanta rtguarda gli scarlchi di acque rejlue urban,, valgono ii limiti indicati in tabella I e, per le zone semibili 
ariche qw,lli di tabella 2. Per quanta riguarda gli scarichi di acque rejlue indu,triali recapitatUi in zone sensibili la 
concen1ra:zione di fasforo totale e di azoto lotale deve essere rispeltlvamente di I e JO mg!L 

3, Tait limiti no.n valgano per lo sc.arica in mare, In rat senso fe zone di foce sono equ.iparate alle acque marine 
costit:re, purchi a/me.na sulfa metd dl una qualsiasi sezione a valle deflo scarico non vengano disturbate le naturali 
variazioni de/la concentraziane di solfati o di cloruri. 

4. /11 >ede di auii)r/u,,zione a/Jo scorlco dell 'fmpianto per ii rrattamento di acque rejlue urbane, da parte 
dell 'autarila compelenJe andra f,ssata ii limite pii, opportuno in relmione a/la situazione ambienlale e igienico 
sanitaria de/ corpo idrico recertore e agli u,; esislenti. S1 cansiglta un !,mite non :ruperiore ai 5000 UFC/1/JOmL 

5 JI saggio di tossicita e obbligatorio, 0/tre al saggto ,·u Daphnia magna. possono essere eseguiti saggi di rossicita 
acu/a su Ceriodaphnio dubia, Se/enastr,,m capricomumm, batter/ biol•mlnescenti o organism/ quali ~ 
salina, p,r scatichi di acqua salata a a!tri organism/ tra quelli clre saranno imiicati al se,ui de/ p,,n/lJ , de/ 
presente aiJeglllo. In ca,o di esecuzione di piu lest di tossicira si consideri ii r/suilato peggrore. II risulwto posillvo 
de/la prova di tossicila non determina 1 'app/icazione diretta de/le san;:iani di cui al T,~oio V, determina alrresi 
/'obbligo di appro/ondimento d,,1/e lndagini analitiche, la Yicerca de/le cause di tossicita e la loro rimuzione. 
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Tabella 31 A. LimiCi di emilaioae per unitli. di prodoUO riferitl a sp«iiicl cicli produttivi ( .. ). 
Settore produttivo Quantita sc:uicata per uniti di media media 

prodotto (o capadti di mensile giomo 
produzioue) (*) 

Cadmio 
Estrazione dello zinco, raffinazione de! 
piombo e dello zinco, industria dei metalli 
non ferrosi e de! cadmio melllllico (1) 
Fabbrica.zione dei composti de! cadmio glkg grammi di Cd scaricato per 0,5 

chilogrammo di Cd trattato 
Produzione di pigmenti glkg (grammi di Cd scaricato per 0,3 

ehilogrammo di Cd lraUeto) 

Fabbricazione di stabilizanti g/kg al (grammi di Cd searicato per 0,5 
chilogrammo di Cd trattato) 

Fabbricazione di battme primarie e glkg al (gramini di Cd scarieato per 1,5 
secondarie chilogrammo di Cd trattato) 
Galvanosteg.ia glkg al (grammi di Cd scaricato per 0,3 

chilogrammo di Cd trattato) 
Mercurio (settore del'elettrolilli dd clonni alealini) 
Salamnia riciclata - da applicare all'Hg g Hg It di capacita di produzkme di 0,5 
presente negli eflluenti provenienti cloro, installata 
dall'unita di produzione del cloro 
Salamoia rictclata - da appJ:icare al tcatle g Hg It di capacita di produzkme di I 
del Hg presente in tutte le acque di scarico cloro, installata 
contenenti Hg provcnicnti dall' area dello 
Slll.bilimento industriale. 
Saiamoia a perdere - da applicare al toeale g Hg /t di capaeita di produzione di 5 
del Hg presente in tutte le acque di scarico cloro, installata 
contenenti Hg provenienti dall'areadello 
stabilimento industriale. 
Merw.rio {,ettorl diveni da q-.elo del'eldtrolm dei cloruri akmw) 
Aziende che impiegano catauzzatori all'Hg git capac1ta di produzione di CVM 0,1 
per la produzione di clonJJO di vinile 
ALiende che impiegano C811UIZZIWlri all'Hg g/kg mcrcurio trattato 5 
per altre produzioni 
.t'abbricazione dei ,;a1alizzatori contenenn g/kg al mese m=urio tratlato 0,7 
Hg unliu.ati per la procluzione di CVM 
Fabbricazione dei composti organici ed g/kg al mese metcurio 1rattato 0,05 
inorg11Did del mercurio 
Fabbricazione di batterie primarie g/kg al mese mercurio tranmo O,o3 
contenenti Hg 
lndustrie dei metalli non termsi 
- Stabilimenti di ,k:upero del m.ercurio (1) 
• Eslrazione c raffinazione di metalli non 
ferrosi (]) 
Slabililllenti di trattamento dei rifiuti tossici 
contenenti mercurio 
o.u:iomcidomaao CHUil 
Prod.uzione HCH g HCH/t 11.\..H prodotto 2 

Estnwone linaano gHCH/t HCHtrattato 4 

Produzione eel cstrazione lindano g HCH/t HCH prodotto 5 
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DDT 
Produzione DDT compresa la fonnulazione g/1 di sostanze prodotte, trattate o 4 8 
sul posto di DDT lltilizzate- valore mensile 

Peatadorofenolo (PCP) 
Produzione del PCP Na idrolisi g/1 di capacita di produzione o 25 50 
dell' esaclorobe=e capacita di utilizzazione 

Aldrin, dieldrlo, endrin, isodrin 
Produzione e fonnulazione di: Aldrin e/ 0 g/1 capacita di produzione o capacita 3 15 
dieldrin e/o endrin e/o isoldrin di utiliz:zazione 
Produzione e trattamento di HCB g HCB/t di capacitA di produzione di 10 

HCB 
E.'lllclorobe~ (HCB) 
Produzione di percloroetilene (PER) e di g HCB/t di capacita di produzione 1,5 
tetracloruro di carbonio (CC4) mediante totale di PER + CC!, 
perclorurazione 
Produzione di tricloroetilene e/o 
percloetilene con attri procedimenti (1) 
Esadorobumdiene 
Produzione di percloroetilene (PER) e di g HCBD/t di capacita di produzione 1,5 
tetracloruro di carbonic (CC!,) mediante totale di PER + CCI, 
perclorurazione 
Produzione di tricloroetilene e/o di 
percloroetilene mediante altri procedimenti 
(1) 
CloroConnio 
Produzione clorometani de! metanolo o da g CHCli/ t di capacita di produzione 10 
combinazione di metanolo e metano di clorometani 
Produzione clorometani mediante g CHCli/ t di capacita di produzione 7,5 
clorurazione del metano di clorometani 
T etraelonu-o di carbonio 
Produzione di tetracloruro di carbonio g CCJ, It di capacita di produzione 30 40 
mediante perclorurazione - procedimen10 totale di CCL, e di percloroetile,,e 
con lavaggio 
Produzione di tetracloruro di carbonio g CCI.It di capacita di produzione 2,5 5 
mediante perclorurazione - p~edimento totale di CCl4 e di percloroetilene 
senza lavaggio 
Produzione di clorometani mediante 
clorurnzio□e del metano ( compresa la 
clorolisi sotto pressione a partire dal 
metanolo) ll ). 
Produzione di clorofluorocarburi (1) 

1,2 dicloroetano (EDC) 
Unicamente proouzione 1,2 dicloroetano git 2,5 5 

Produzione 1,2 dicloroetano e git s 10 
trasfonnazione e/o utilizzazione nello stesso 
stabilimento tranne che per l'utiliz.wzione 
nella produzione di scambiatori di calore 
Utilizzazione di EOC per lo sgrassaggio dei 
metalli (in stabilimenti industriali diversi da 
quelli de! punto precedente) (2) 
Trasfonnazioae di 1,2 dicloetano in git 2,5 5 
sostanze diverse dal cloruro di vinile 
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Tricloroetilene 
Produi:ione di tricloroetilene (TRI) e di git 2,5 5 
percloroe1ilene (PER) (2) 
Utiliu.azione TRI per lo sgrassaggio dei git 
metaUi (2) 
Trielorobemene (fCB) 
produzione di TCB per disidroclorazione git 10 
e/o trasfonnazione di TCB 
produzionc e trasforrnazione di git 0,5 
clorobenzeni mediante clonzione (2) 
Pendoroetileaie (PER) 
Proauzione d1 tric loroetilene (TRI) e di git 2,5 5 
percloroetilene (pl'(}Cedimenti TRI-PER) 
Produzione di tetrac loruro di carbonio c di gft 2,5 s 
percloroetilene (proccdimcnti TETRA-
PER)(?) 
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio 
metalli (2} 
Produzione di clorofluorocarbonio (1) 

Note alla tabella 3A 
(") quakira mm diversamente brdkalo, i WJ/ori mdlcati sono riferiti a tnedie memi/i. Ove 11011 indicato esplicilamente si 

coruideri come valore de/Je media giorna/lua ii doppio di que/la mensile. 
("*) Per i cic/i produrttvi che ha,mo ""° scartco de/la Jmtal'IZa penco/osa m quesrioiw, mino,e al quanlitam,r; annuo 

indicaJo nello sche/flQ segi,11111e, le 111t1,;rilti compelfPIII ol/'outorizzazione po•tono evilare il procedi1ffUltv 
outorizzaJlvo previsto all 'artit:oln 46, comma 2, e dall'orticolo 34. commi Z e 4. In ta! cw-o valgo,w solo i /imili di 
lobe/fa J. 

So1lta117.a pericolosa 

Cadmio 

Merc11rio (settore dell' elcttrolisi dci 
cloruri alcalini) 
Mercurio (settore diverse 
dell'eletb-olisi dei cloruri alcalini) 
Esaclorocicloesano (HCH) 
DDT 
Pen1aclorofenolo (PCP) 
Aldrin. dieldrin, endrin, bodrin 

Ew;Lorobenzene (HCB) 
Esa.clorobutadie11e (HCBD) 
Cloroformio 
Tetracloruro di carbonio (TETRA) 
1,2 dicloroetano (EDC) 
Tricloroetilene (TRI) 
Triclorobenzene (TCB) 

Percloroetilene (PER) 

I Quantiti annua di 10ltmza iBquinante scsricata 
CODBiderata per l'applicu.ione ddl'articolo 46, comma 2, e 

34, COIBIDi 2 e 4, 
l O kg/anno di Cd (nel caso di st&bilimenti di galva11osmgia si 
applican.o comunque i lillliti di tabell11 3A e le procedure 
dell'articolo 34, quaudo la c~ita complessiva delle vascbe di 
galvanostegia supera 1,5 m3 

e sempre richicsto ii rispetto de Ila tabella 3 A e I' applicazione de lie 
procedure dell'articolo 34 
7,5 kg/lmno di Hg 

3 kglanno di HCH 
I kg.lanno di DOT 
3 kg/anno di PCP 
e sempre richicsto ii rispetto della tabella 3A e l'appli.:aziwe delle 
procedure dell'articolo 34 
I kg/anuo di HCB 
I kg/anno di HCBD 
30 kg/anno di CHCh 
30 kg/anno di TETRA 
30 kg/anno di EDC 
30 kg/anno di TRI 
e sempre riehicsto ii rispetto della tabella 3A e I' applicazione delle 
procedure dell'articolo 34 
30 kg/anno di PER 

(}) per quest/ clcli proditnivi l'IOR vi SOIIO limiti dJ ma.mi per imita di prodotro, dew,m, usere rispeJtali, solo i limiti di 
concentrazione t,,d;,;ati in klbeJ/a J in relazione al/a singo/a IW8Ulnz,Q o al/a fomiglia di sc,s/Qm,e di appar10ll!n%0. 
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Tabella 4. limitl di anissio..., per le ~ue reflue nrbane ed iodustriali cbe recapillUIO sul suolo 
unitadi ( ii valore de Ila concentrnzione deve 
misura essere minore o uguaie a quello 

indicato) 
1 pH 6-8 
2 SAR 10 
3 Materiali grossolaoi . asscnti 

4 : Solidi sospesi ootali mg/L 25 
s BODS mgCl,/L 20 
6 COD mgClalL 100 
7 Azoto totale mg NIL IS 
8 F osforo totale mgP/L 2 
9 T cnsioattiv1 totali mg/L 0,5 

LO Alluminio mg.IL l 

11 Berillio mg/L 0,1 
12 Arsenico mg.IL 0,05 

13 Bario mg.IL 10 
14 Boro m!VL 0,5 

15 Cromo totale mg.IL l 
16 I Ferro mg.IL 2 
17 Manganese mg/L 0,2 
18 Niche! mg/L 0,2 
19 ll'iombo mg.IL 0,1 
20 Rame mg/L 0,1 
21 Selenio mg.IL 0,002 
22 !Stagno mg.IL 13 
23 Vanadio mg/L 0,1 
24 Zinco mg.IL o.s 
25 Solfuri mgH2S/L 0,5 
26 Solfiti mgSO;IL 0,5 
27 Solfati mgSOJI., 500 

28 Cloroattivo mg.IL 0,2 

29 Cloruri mgCI/L 200 
30 Fluorvri mgF/L I 
31 Fetioll toeali mg.IL 0,1 

32 Aldeidi totali mg/L 0,5 

33 Solventi organici aromalici totali mivt 0,01 
34 Solventi orglllici azotati 10t1J1 mg.IL 0,01 
35 Saggio di tossiei:U 1111 vapnnla mag,,,, ILCSIJ'"-· ii camp1ooe none ac;cettabile quanao 

(vedi POlll 8 di1abclla 3) dopo 24 ore ii numero degli organismi 
iinmobili e uguale o maggiore del 50% 
de! totale 

36 Eschernhia coli (I) UFC/100 
mL 

(1) In 1tflt1 tll ~ llllo 1e11rico dell'lmpJt,nlu pa ii tnllMltffllO di "'I'" refill• ........,, e,aptlrlit 
lldl'otorlll> co,.- lllsdnl jm,,lo ll lbnlU plil opporb.ulo bf ~ 1111,J :rilJlazJo11t1 ,u,,blffltt,Je II ip!llla 
s1111lltlrlti tkl corpo itl,ko r«flkJrtJ • •rU ,w alJllmlL SI consJrlla "11 ~ no11 s,iµrlore al SOOO UFGIOfJIIIL 
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Tabelb 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli 
indicati. in tabella 3, per lo •calico in acqae snperliciali (ll e per lo scarico in rete fogoana t.}, o 
in tabelb 4, per lo scarico sul suolo 

I Arsenico 

2 Cadmio 

3 Cromo totalc 

4 Cromo esavalente 
5 Mercurio 

6 !Nii:hel 

7 l'iombo 

8 Kame 
9 Selcnio 

IO Zinco 
11 Fenoli 
12 Oli minmali non persistenti e idrocarowi di origine 

petrolifera non persisu:nti 
13 Solvc:nti orpnici aromatici 
14 Solventi organici azotati 
15 Composti organici alogenati(compresi i pesticidi clorurati) 

16 Pesticidi fosforati 
17 Composti organici dcllo stagno 
13 Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agell%ia 

intemaziooale di riceroa sul cancro (IARC), e prov,uo ii 
potere Can<:erogelK) 

(I) Per quonw riguarda aventi surichi con gli ""ilriciti in oorpo idrico superfic,ale nel caso di insediamentl produttiv1 
una portat.a complesslva media giomaliera lnferiore a 50 m1, per l parametri della tabella S, ad eccezione di quelli 
indi<ati sotto i nllDleri 2, 4, S, 7, 15, 16, 17 e 18 le Reaioni e le province autonome nell'ambito dei plani di tutela, 
possono ammettere vaJori di concena:azione che superano di non oltre ii SOo/o I valori indi~llli n<>lla tabella 3, purcb~ 
sia dimostrato cbe cio nan c:omport:i un peggioramento dclla situazione ambienwe e non pregiudica ii 
raggiungimmw gli obiettivi ambienlllli. 

(:1.) Per quonto riguard.a gli scaricbi in fognatura, pw-ehe sia garantito che lo scarico f111ale della fopallml rispetti i 
limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi deU'articolo 28 comma 2, ii gcstore de! smvizio idrico 
integrato pull a,Joirm,e, ai sensi detrarticolo 33, per i parametri deUa tabella 5, ad eccezion.e di quelli indicari sotto i 
numeri 2, 4, 5, 7, 14, 1.5, 16, e 17, limiti di acccttabilltA l cui valori di concentraziooo supe11U10 quellc indicato in 
rabella 3, 

Tabella 6 • Peso vivo ,-1io 1t11nao eonillpoadente ad uaa proou:r.lou.e di 340 kg di IIIZ(lto, al neuo delle 
perdite di stoa,aggio e dlstriba.ioae, da eomideran Iii 6nl ddl'ualmllar;ioae aUe iu;que rellue domestiche 
(ardcolo 28 comma 7) 

SPECIE AUEVATA PESO VIVO MEDIO PER A.NNQ rrQNNElLATAJ 
sui7li 3 
bmw 4 
a11woli 2.1 
cunico/i 2.4 

ovicoprini 3.4 
eqi,ini ' 
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