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Onorevoli Senatori. ± «Non v'eÁ dubbio

che, tra i problemi ambientali, l'inquina-

mento dell'aria, oltre ad essere uno fra i

piuÁ rilevanti, eÁ fra quelli che vengono perce-

piti con maggiore immediatezza e per i quali

i cittadini chiedono con piuÁ insistenza inter-

venti di risanamento». Con queste parole ini-

zia il capitolo dedicato a «L'aria» della rela-

zione sullo stato dell'ambiente del 1989, re-

datta dal Ministero dell'ambiente.

Ed eÁ certamente vero che ormai il pro-

blema della qualitaÁ dell'aria, soprattutto nei

grandi centri urbani, sta assumendo sempre

piuÁ rilevanza: gli anni '90, dal punto di vista

ambientale, saranno probabilmente ricordati

come gli anni dell'emergenza-aria (le ordi-

nanze dei Ministri dell'ambiente e per le

aree urbane, le targhe alterne, le limitazioni

all'accensione degli impianti di riscalda-

mento, eccetera) in cittaÁ come Milano, To-

rino, Napoli, Roma e tutte le altre aree me-

tropolitane e non solo.

E citiamo Milano e Torino, in modo parti-

colare, per il fatto che in queste due cittaÁ,

dotate di un sistema di monitoraggio funzio-

nante, si conoscono i dati del livello di inqui-

namento dell'aria. Purtroppo in molte altre

grandi cittaÁ italiane non esiste una rete sta-

bile, funzionante ed attendibile, di monito-

raggio della qualitaÁ dell'aria oppure si sta

provvedendo alla sua realizzazione o messa

a punto con molto ritardo.

Questo fatto evidenzia in modo dramma-

tico l'arretratezza con la quale il nostro

Paese si appresta ad affrontare quella che

saraÁ probabilmente l'emergenza dei prossimi

mesi e dei prossimi anni. Tale ritardo eÁ an-

cora piuÁ evidente se paragonato a quanto eÁ

giaÁ stato approntato e a quanto si sta predi-

sponendo in altri Paesi.

Ad esempio, giaÁ nel 1986, il Consiglio fe-
derale svizzero ha adottato una «Strategia
contro l'inquinamento atmosferico», il cui
obiettivo minimo dichiarato eÁ quello di far
scendere le emissioni, entro il 1995, ai livelli
del 1960.

Attraverso un insieme di misure normative
(quali ad esempio l'obbligo del controllo pe-
riodico dei veicoli in circolazione e dei loro
gas di scarico, l'isolamento termico degli
edifici, limiti di velocitaÁ piuÁ restrittivi, rinun-
cia all'estensione della rete stradale, ecce-
tera) viene previsto che le emissioni di inqui-
nanti, entro il 2000, diminuiranno per gli
idrocarburi del 15 per cento; per l'anidride
solforosa e gli ossidi di azoto di circa il 35
per cento.

Inoltre, corollario fondamentale a tutta la
strategia eÁ l'attenzione alla funzionalitaÁ degli
organismi di monitoraggio e controllo, indi-
viduati come cardine per il raggiungimento
degli obiettivi. Altro esempio, ormai famoso,
eÁ il piano anti-inquinamento predisposto dal
South coast air quality management district,
l'organismo che controlla la qualitaÁ dell'aria
nella contea della California che comprende
la cittaÁ di Los Angeles.

Il piano, una volta approvato dall'EPA
(Environmental protection agency) ha come
obiettivo di raggiungere, entro diciotto anni,
il rispetto degli standard federali di emis-
sioni riguardo sia all'ozono sia agli altri
gas inquinanti.

Il piano, articolato in tre fasi temporali,
prevede una serie di norme molto rigorose ri-
guardo al numero degli autoveicoli per nu-
cleo familiare. Nell'ultima fase per tutti gli
autoveicoli saraÁ obbligatoria la trazione elet-
trica, l'uso del carburante al metanolo saraÁ
prescritto per tutti i veicoli a noleggio e
per gli autobus, e saraÁ in funzione un sistema
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di controlli pubblici molto severo sui compo-
nenti chimici di vernici, solventi, cosmetici,
eccetera.

Inoltre, recentemente, eÁ stato approvato il
Clean air bill: una legge valida in tutti gli
Stati Uniti, che fissa degli standard inimma-
ginabili fino a qualche tempo fa per combat-
tere l'inquinamento delle auto, le piogge
acide e il buco nell'ozono. In particolare,
per il settore auto eÁ prevista l'installazione
sulle vetture di sistemi di controllo che du-
rino almeno dieci anni. Le emissioni di bios-
sido di azoto dovranno essere ridotte del 60
per cento e quelle di ossido di carbonio del
40 per cento entro il 2003.

Ma torniamo in Italia, per descrivere, at-
traverso l'evidenza dei numeri, le caratteristi-
che del fenomeno «inquinamento atmosfe-
rico».

Secondo le stime del Ministero dell'am-
biente, nel 1986, in Lombardia si sono avute
le seguenti emissioni:

ossidi di zolfo: 295.560 tonnellate; os-
sidi di azoto: 215.150 tonnellate; particelle
sospese: 62.840 tonnellate; monossido di car-
bonio: 872.980 tonnellate; composti organici
volatili: 122.800 tonnellate.

Per tutti gli inquinanti presi in esame, a li-
vello regionale, la Lombardia detiene il non
certo invidiabile primato di essere la regione
con la quota piuÁ alta, assoluta e in percen-
tuale, di emissioni.

In totale, quasi un milione e mezzo di ton-
nellate di gas inquinanti immessi nell'atmo-
sfera.

Ma la situazione eÁ grave anche in altre re-
gioni, e soprattutto nei grandi centri urbani, e
gli imputati principali sono sicuramente gli
autoveicoli e gli impianti termici.

Secondo i dati della ultima relazione sullo
stato dell'ambiente, pubblicata nel marzo del
1992, si sarebbero avute, in tutto il territorio
nazionale, le seguenti emissioni nel 1989:

ossidi di zolfo: 1.981.700 tonnellate; os-
sidi di azoto: 1.933.800 tonnellate; particelle

sospese: 548.800 tonnellate; monossido di
carbonio: 6.589.300 tonnellate; composti or-
ganici volatili: 2.006.300 tonnellate.

Si pensi che il settore trasporti in Italia,
nel 1985, si stima abbia contribuito all'im-
missione in atmosfera di:

947.000 tonnellate di NOx, 1.067.000
tonnellate di HC, 5.701.000 tonnellate di
CO, 78.449.000 di CO2, 98.600 tonnellate
di SO2, 6.400.000 tonnellate di Pb.

Per quanto riguarda, inoltre l'anidride car-
bonica, oltre al dato in quantitaÁ assoluta, ri-
cordiamo le stime settoriali in termini di per-
centuale di attribuzione: il 30,7 per cento eÁ
attribuito alle produzioni di energia elettrica,
il 28,8 per cento ai trasporti, il 19,7 per
cento ai settori residenziale e terziario, il
17,8 per cento all'industria e il 3 per cento
all'agricoltura.

Dalla coscienza di questa situazione, dalla
gravitaÁ dei numeri fin qui elencati e dalla va-
lutazione delle carenze e del parziale insuc-
cesso delle norme fin qui emanate, prende
spunto il presente disegno di legge.

In modo particolare condividiamo quanto
scritto da Gianfranco Amendola a proposito
della legge 13 luglio 1966, n. 615, la cosid-
detta legge antismog, e cioeÁ che: «In gene-
rale si puoÁ dire che i difetti principali della
legge consistono nella eccessiva frammenta-
zione delle competenze, nella creazione di
nuovi organi non in grado di funzionare, nel-
l'assenza di finanziamenti, nell'assenza di
previsioni di organi tecnici di controllo».

Proprio su questi ultimi elementi eÁ fondata
la nostra proposta: voler costituire un sistema
unico, a livello nazionale, di controllo sulle
emissioni degli autoveicoli.

Un sistema di controllo inserito in un cir-
cuito virtuoso formato da: standard di qua-
litaÁ ± standard di emissioni ± certezza del
controllo ± prescrizioni ± adeguamento ±
sanzioni. Un circuito che noi pensiamo possa
far nascere anche un rapporto diverso, sia
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d'uso che di manutenzione, da parte dei cit-
tadini nei confronti dell'auto.

Soprattutto un circuito che consenta co-
munque di tenere sotto osservazione e di in-
tervenire direttamente e in tempo reale, a li-
vello prescrittivo, su una rilevantissima fonte
d'inquinamento. Questo rappresenterebbe un
notevole passo in avanti rispetto all'attua-
zione di una reale politica di prevenzione e
diminuzione delle emissioni. Anche in ra-
gione del fatto che le misure contenute nella
presente proposta tengono conto delle espe-
rienze piuÁ avanzate, ma riproducibili su vasta
scala, che si stanno realizzando in Italia. Par-
liamo, ad esempio, dei controlli sugli auto-
veicoli che in base ad accordi volontari con
le case automobilistiche si stanno realiz-
zando in molte cittaÁ.

Inoltre, avendo inserito anche la sicurezza
tra i parametri da sottoporre a controllo pe-
riodico, intendiamo tutelare e preservare i
cittadini dai numerosi incidenti che ogni
anno si verificano nel nostro Paese.

Ci riferiamo agli incidenti su strada provo-
cati dal cattivo funzionamento degli autovei-
coli (freni, gomme, assetto, eccetera) e dun-
que pensiamo alla sicurezza degli automobi-
listi, ma piuÁ in generale alla sicurezza dei
pedoni e dei cittadini.

Con l'articolo 1 si definisce la qualitaÁ
merceologica dei combustibili e dei carbu-
ranti (problema dei tempi).

L'articolo 2 stabilisce che mediante lo
strumento dell'accordo di programma, pro-
mosso dal Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, siano effettuati
controlli periodici sulla qualitaÁ merceologica
dei combustibili e dei carburanti sia nella
fase di raffinazione sia in quella di distribu-
zione alla pompa.

Con l'articolo 3 vengono definite le san-
zioni per l'immissione sul mercato di com-
bustibili e carburanti aventi caratteristiche di-
verse da quelle stabilite dalla presente legge.

Con l'articolo 4 si affida a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il com-
pito di determinare gli standard minimi che
devono essere garantiti da tutti i veicoli a
motore.

Con l'articolo 5 si definiscono il sistema e
le modalitaÁ dei controlli sull'effettivitaÁ del ri-
spetto di quegli standard. Spetta alle case
produttrici responsabilizzarsi, autorizzare e
attrezzare la propria rete di vendita e di con-
cessionari per effettuare controlli annuali dei
quali rilasciare certificazione.

All'Ispettorato compartimentale della mo-
torizzazione, avvalendosi dell'Automobile
club d'Italia (ACI) o su segnalazione della
polizia municipale, nel proprio ambito terri-
toriale spetta il compito di controllare l'atti-
vitaÁ dei certificatori, anche attraverso verifi-
che a campione effettuate sul parco veicoli
circolante.

Con l'articolo 6 si stabiliscono i livelli di
responsabilitaÁ e infine le sanzioni per chi
non si attiene a quanto previsto dalla pre-
sente legge.

L'articolo 7 introduce la delega al Go-
verno ad emanare nuove norme in materia
di imposizione fiscale sui combustibili e
dei carburanti, per incentivare il consumo
di prodotti caratterizzati da maggiore qualitaÁ
ecologica. In questa strategia rientra anche la
soppressione totale dei superbolli sugli auto-
veicoli a gas di petrolio liquefatti (GPL), me-
tano e diesel.

Con l'articolo 8 sono previste alcune mi-
sure finalizzate alla sorveglianza della salute
della popolazione e degli operatori del set-
tore.

Infine l'articolo 9 stabilisce che ogni prov-
vedimento adottato dalle competenti autoritaÁ,
nel settore d'intervento della presente legge,
dovraÁ essere portato a conoscenza dei citta-
dini con adeguate forme di pubblicitaÁ e di in-
formazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(QualitaÁ dei combustibili e dei carburanti)

1. Ai sensi della presente legge si intende
per benzina qualsiasi olio minerale volatile
destinato al funzionamento dei motori a
combustione interna e ad accensione coman-
data, prodotto in conformitaÁ con gli standard
fissati dalla presente legge per la propulsione
dei veicoli. Essa si distingue in:

a) benzina senza piombo: qualsiasi ben-
zina con un contenuto massimo di idrocar-
buri aromatici pari al 30 per cento in vo-
lume, con un contenuto massimo di benzene
pari all'1 per cento in volume e con un con-
tenuto in composti di piombo, calcolato in
piombo, non superiore a 0,01 grammi di
piombo per litro (g.pb/l);

b) benzina a basso contenuto di piombo:
qualsiasi benzina con un contenuto massimo
di idrocarburi aromatici pari al 30 per cento
in volume, con un contenuto massimo di
benzene pari all'1 per cento in volume e
con un contenuto di composti di piombo,
calcolato in piombo, non superiore a 0,15
g.pb/l.

2. Il contenuto di benzene e di idrocarburi
aromatici eÁ determinato mediante gascroma-
tografia con colonna polare e standard in-
terno.

3. Il primo comma dell'articolo 12 della
legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive
modificazioni, eÁ sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1ë gennaio 1997, per il
funzionamento degli impianti termici, con
potenza termica al focolare uguale o supe-
riore a 30.000 Kcal/h, destinati al riscalda-
mento delle abitazioni o alla produzione di
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acqua calda per usi igienico-sanitari, sono
ammessi soltanto i seguenti combustibili:

a) combustibili gassosi (metano e si-
mili);

b) distillati di petrolio (kerosene, gaso-
lio e simili) con contenuto in zolfo non supe-
riore allo 0,1 per cento in volume;

c) legna».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 12
della citata legge n. 615 del 1966, e succes-
sive modificazioni, eÁ inserito il seguente:

«EÁ fissato al 1ë gennaio 1997 il termine di
adeguamento per gli impianti termici desti-
nati al riscaldamento delle abitazioni o alla
produzione di acqua calda per usi igienico-
sanitari e alimentati da:

a) coke metallurgico e da gas;

b) antracite e prodotti antracitosi;

c) carbone di legna ovvero qualsiasi
tipo di carbone».

5. L'articolo 13 della citata legge n. 615
del 1966, e successive modificazioni, eÁ abro-
gato.

6. A decorrere dal 1ë gennaio 1997 il ga-
solio commercializzato e utilizzato come car-
burante di veicoli a motore non deve essere
colorato e non puoÁ avere un contenuto in
zolfo superiore allo 0,1 per cento in volume.

7. Le autoritaÁ statali o regionali, rispettiva-
mente competenti per la rete autostradale e
per la rete ordinaria, provvedono ad assicu-
rare la distribuzione con ripartizione equili-
brata su tutto il territorio nazionale della
benzina priva di piombo.

8. Le benzine per autoveicoli di cui al pre-
sente articolo possono essere messe in ven-
dita con alcool etilico anidro denaturato da
materie prime agricole in una percentuale
non superiore al 10 per cento in volume; le
benzine per autoveicoli di cui al comma 1
possono essere altresõÁ miscelate in una per-
centuale non superiore al 10 per cento in vo-
lume con additivi ossigenati a base di alcool
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etilico anidro denaturato da materie prime
agricole.

9. L'alcool etilico anidro denaturato da
materie prime agricole usato per la miscela-
zione deve avere una gradazione non infe-
riore a 99,9 per cento in volume alla tempe-
ratura di venti gradi centigradi.

10. L'alcool etilico anidro denaturato da
materie prime agricole usato per la miscela-
zione con la benzina deve avere la seguente
composizione:

a) acqua: massimo 0,01 per cento del
volume;

b) denaturante: deve essere usata ben-
zina priva di piombo in ragione del 5 per
cento in volume.

11. L'alcool etilico anidro denaturato da
materie prime agricole usato in miscela con
la benzina come carburante per autotrazione
o utilizzato per produrre additivi ossigenati
non eÁ soggetto all'imposta di fabbricazione
sugli spiriti, ai diritti erariali speciali noncheÁ
al trattamento fiscale previsto all'articolo 11
della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e
successive modificazioni.

12. A decorrere dal 1ë gennaio 1996 eÁ
consentita la vendita soltanto di benzina
avente le caratteristiche merceologiche defi-
nite dal presente articolo.

13. Il Governo, sulla base delle informa-
zioni scientifiche in campo igienico, sanitario
e ambientale, noncheÁ in relazione ai pro-
gressi tecnologici nel settore della raffina-
zione e della ingegneria motoristica, e della
normativa comunitaria assume periodica-
mente iniziative, anche legislative, di modi-
fica degli standard di qualitaÁ dei carburanti
e dei combustibili.

Art. 2.

(Controlli sulla qualitaÁ dei combustibili

e dei carburanti)

1. Il Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 145± 9 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'ambiente e con il Ministro delle finanze,
avvalendosi degli uffici provinciali dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, del
Nucleo ecologico dei carabinieri e delle se-
zioni territoriali degli uffici tecnici delle im-
poste di fabbricazione, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, promuove un accordo di programma
finalizzato al controllo periodico della qua-
litaÁ merceologica dei combustibili e dei car-
buranti sia al termine del processo di raffina-
zione sia durante la vendita alla pompa di di-
stribuzione, in relazione agli standard e alle
norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque immetta in mercato carburanti
e combustibili, disciplinati dalla presente
legge, con caratteristiche merceologiche di-
verse da quelle determinate dall'articolo 1,
eÁ punito con l'ammenda da lire un milione
a lire dieci milioni e con l'arresto sino ad
un anno, noncheÁ con la sospensione delle
autorizzazioni alla produzione o al commer-
cio per un massimo di sessanta giorni.

Art. 4.

(Determinazione degli standard)

1. Entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta dei Ministri della sanitaÁ, del-
l'ambiente e dei trasporti e della naviga-
zione, sono stabilite le modalitaÁ per il con-
trollo periodico e la certificazione, a cadenza
annuale, sulla sicurezza dei veicoli a motore
relativi a:

a) motori a benzina;

b) motori diesel;

c) motori alimentati a metano o a gas di
petrolio liquefatto (GPL);
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d) ogni parte del veicolo che concorra a
garantire la massima sicurezza di circola-
zione.

2. Con il medesimo decreto di cui al
comma 1 sono fissati standard relativi a:

a) consumo di carburante con indica-
zioni dei limiti massimi ammissibili espressi
nel rapporto fra litri e chilometri, differen-
ziati per classi di cilindrata;

b) emissioni sonore con indicazioni dei
limiti massimi ammissibili;

c) emissioni dei fumi e gas di scarico,
noncheÁ emissioni non canalizzate da con-
dotte di scarico.

3. Entro i successivi sessanta giorni dal
termine di cui al comma 1, il Ministro del-
l'ambiente di concerto con i Ministri della
sanitaÁ, dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e dei trasporti e della naviga-
zione, anche avvalendosi del parere degli
enti tecnici di normazione, determina con
proprio decreto le parti dei veicoli da sotto-
porre a controllo e le specifiche tecniche del-
l'attivitaÁ di controllo secondo le previsioni di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 ottobre 1994, n. 652.
Le specifiche tecniche devono essere indi-
cate separatamente per motori diesel e mo-
tori a benzina, a GPL e a metano, noncheÁ
per i fattori di conformitaÁ ambientale e di si-
curezza del veicolo a motore, di consumo
energetico e di rumorositaÁ. Con la stessa pro-
cedura si provvede all'aggiornamento delle
determinazioni.

Art. 5.

(Sistema di controllo annuale
della sicurezza dei veicoli a motore)

1. I controlli di cui all'articolo 4 devono
essere effettuati ogni due anni secondo le
previsioni degli articoli 2 e 3 del citato de-
creto del Ministro dei trasporti e della navi-
gazione n. 652 del 1994 presso officine ap-
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positamente certificate dalle direzioni provin-
ciali dell'Ispettorato della motorizzazione ci-
vile secondo il disposto del decreto del Mini-
stro dei trasporti e della navigazione 4 otto-
bre 1994, n. 653.

2. L'esito positivo del controllo abilita il
veicolo alla circolazione e comporta il rila-
scio della certificazione di sicurezza. Tale
certificazione eÁ rilasciata dall'officina che
ha eseguito i controlli secondo quanto previ-
sto dal comma 3 dell'articolo 4.

3. Il costo delle operazioni di controllo e
le tariffe per le spese di trasporto e di rico-
vero del veicolo di cui all'articolo 6, comma
5, sono determinate con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e vengono aggiornate
ogni due anni con la stessa procedura.

4. Presso ogni Ispettorato compartimentale
della motorizzazione civile eÁ istituito un ser-
vizio per la sicurezza del veicolo a motore
cui eÁ preposto un funzionario della carriera
direttiva. Al servizio per la sicurezza del vei-
colo a motore sono attribuite, nel territorio
della provincia di competenza, tutte le fun-
zioni amministrative per la verifica dell'at-
tuazione delle norme di cui al presente arti-
colo. Il servizio si avvale, per mezzo di ap-
posita convenzione, anche di centri attrezzati
gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI):

a) per effettuare controlli a campione
sul parco veicoli a motore circolante, al
fine di verificare la congruitaÁ della certifica-
zione di sicurezza;

b) per controllare l'attivitaÁ svolta dai
certificatori di sicurezza del veicolo a mo-
tore.

5. La documentazione relativa all'attivitaÁ
di controllo di cui al comma 4, concernente
i soggetti abilitati alla certificazione di sicu-
rezza del veicolo a motore, eÁ sottoposta al
diritto di accesso secondo quanto previsto
dagli articoli da 22 a 28 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, ed
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eÁ trasmessa all'ufficio compartimentale del-
l'Ispettorato della motorizzazione civile.

6. In caso di gravi e ripetute violazioni de-
gli obblighi inerenti la correttezza tecnica
dell'attivitaÁ di controllo diretta alla certifica-
zione di sicurezza dei veicoli a motore,
ferma restando ogni ragione di risarcimento
dei danni patrimoniali subiti sia da soggetti
certificati sia dalla pubblica amministrazione
per negligenza della casa produttrice e del
soggetto che ha svolto l'attivitaÁ di certifica-
zione, l'autoritaÁ amministrativa competente
inibisce la prosecuzione dell'attivitaÁ di certi-
ficazione del soggetto responsabile e com-
mina sanzioni amministrative, per le singole
violazioni, che comportino il pagamento di
una somma pecunaria non inferiore a lire
300.000 e non superiore a lire 3.000.000.
Le violazioni agli obblighi inerenti la certifi-
cazione considerate gravi ai sensi del pre-
sente comma sono indicate di anno in anno
con il decreto di cui al comma 3 dell'arti-
colo 4.

7. I componenti degli organismi di polizia
possono effettuare controlli relativi alla con-
formitaÁ dei veicoli a motore in circolazione
agli standard previsti dalla presente legge.
In caso di accertata difformitaÁ eÁ inviato rap-
porto al servizio competente, presso l'Ispet-
torato compartimentale della motorizzazione
civile.

Art. 6.

(ResponsabilitaÁ e sanzioni in riferimento
alla sicurezza dell'autoveicolo)

1. Ferma restando ogni ipotesi di respon-
sabilitaÁ per negligenza il soggetto che ha
svolto l'attivitaÁ di certificazione eÁ solidal-
mente responsabile dei danni derivanti dalla
circolazione dell'autovettura certificata non
conforme agli standard di sicurezza, ivi
compresi quelli ambientali, se non prova di
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avere effettuato tutti i controlli previsti per il

rilascio delle certificazioni. La prova puoÁ es-

sere data anche attraverso forme di coinvol-

gimento del soggetto certificato.

2. L'assenza della certificazione di sicu-

rezza di cui all'articolo 5, comma 1, com-

porta una sanzione amministrativa pari a cin-

que volte il costo del controllo per la certifi-

cazione, riducibile alla metaÁ se, entro i trenta

giorni successivi viene esibito all'autoritaÁ di

pubblica sicurezza, ove ha residenza il pro-

prietario, certificazione di sicurezza. In caso

di recidiva la libertaÁ di circolazione del vei-

colo a motore eÁ sospesa, ed esso deve essere

ricoverato nella piuÁ vicina autofficina a cura

dell'autoritaÁ verbalizzante.

3. Il soggetto alla guida dell'autoveicolo

privo della documentazione attestante l'avve-

nuta certificazione eÁ punito, per il solo fatto

della mancanza di documentazione sul

mezzo circolante, con una sanzione ammini-

strativa pari al costo del controllo per la cer-

tificazione.

4. Il provvedimento di reimmissione in

circolazione viene rilasciato dall'autoritaÁ di

pubblica sicurezza del luogo ove ha la resi-

denza il proprietario, a seguito della presen-

tazione della certificazione, o di certifica-

zione sostitutiva rilasciata dall'Ispettorato

della motorizzazione civile. Le relative mo-

dalitaÁ e le procedure amministrative sono de-

terminate dal decreto di cui al comma 3 del-

l'articolo 4.

5. Le eventuali spese di certificazione, le

spese di ricovero del veicolo e dell'attivitaÁ

amministrativa sono integralmente a carico

del responsabile civile della circolazione

del veicolo a motore e devono essere corri-

sposte anteriormente al rilascio del provvedi-

mento di reimmissione in circolazione del

veicolo.

6. Le disposizioni di cui al quarto comma

dell'articolo 2054 del codice civile non si ap-

plicano ai veicoli oggetto della presente

legge.
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7. EÁ fatto obbligo al soggetto che svolge

l'attivitaÁ di certificazione di provvedere allo

smaltimento delle marmitte catalitiche esau-

ste o degli altri dispositivi equivalenti sosti-

tuiti in sede di certificazione, secondo la

classificazione e le metodologie di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 10 set-

tembre 1982, n. 915, e successive modifica-

zioni. I soggetti che provvedono per qualsiasi

causa alla sostituzione di marmitte catalitiche

esauste o di altri dispositivi equivalenti de-

vono conferire i materiali sostituiti ai sog-

getti che svolgono le attivitaÁ di certificazione

per lo smaltimento, conformemente alle

norme dettate dall'apposito regolamento che

saraÁ adottato dal Ministro dell'ambiente, en-

tro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

Art. 7.

(Tassa automobilistica)

1. Entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, il Go-

verno eÁ delegato ad emanare, con decreto le-

gislativo, nuove norme in materia di imposi-

zione fiscale sui combustibili e sui carburanti

sulla base dei seguenti criteri:

a) abolizione totale delle speciali so-

prattasse sugli autoveicoli alimentati a GPL,

metano e diesel;

b) ridefinizione, in aumento o diminu-

zione, delle accise sui combustibili e sui car-

buranti in funzione dell'utilizzo piuÁ diffuso

dei carburanti e combustibili aventi maggiore

qualitaÁ ecologica;

c) agevolazione sull'imposta di fabbri-

cazione per carburanti a piuÁ basso tenore di

benzene e di aromatici;
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d) previsione della neutralitaÁ fiscale (pa-
ritaÁ di gettito) dell'attuazione del complesso
delle norme di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 8.

(Sorveglianza sulla salute della popolazione

e degli operatori)

1. Entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mini-
stro della sanitaÁ stabilisce, con proprio de-
creto, le misure da adottare per la sorve-
glianza biologica della popolazione contro
il rischio di saturnismo e determina altresõÁ
le misure da adottare per la sorveglianza bio-
logica della popolazione contro i rischi deri-
vanti dalla emissione di gas inquinanti dai
veicoli a motore.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro lo
stesso termine, fissa con proprio decreto le
norme attuative, e ne stabilisce i tempi di at-
tuazione, per dotare le stazioni di riforni-
mento di carburante, comprese quelle auto-
matiche, di impianto di recupero delle emis-
sioni evaporative nel circuito di distribuzione
del carburante.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il
Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scien-
tifica e tecnologica, di concerto con il Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, avvalendosi dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
adotta un programma di ricerca finalizzato
alla rilevazione, sorveglianza e riduzione
delle concentrazioni inquinanti provenienti
dalla manipolazione di carburanti, dalle
emissioni evaporative nel circuito di distribu-
zione della benzina, con particolare riferi-
mento al benzene, nelle stazioni di servizio
e sugli autoveicoli, e dagli scarichi dei vei-
coli a motore, coordinando a tal fine le strut-
ture del Servizio sanitario nazionale in sede
locale per la raccolta e la trasmissione dei
dati.
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Art. 9.

(Informazione ai consumatori)

1. Ogni provvedimento adottato dall'auto-
ritaÁ amministrativa avente carattere di dispo-
sizione generale dovraÁ essere portato a cono-
scenza del pubblico dei consumatori e degli
utenti con idonee forme di pubblicitaÁ e di in-
formazione. Idonea ed appropriata forma di
pubblicitaÁ dovraÁ essere predisposta dal Mini-
stero dell'ambiente, anche in relazione alla
creazione di metodologie di impiego di
nuovi prodotti in grado di determinare il ri-
spetto dei limiti di inquinamento atmosferico
fissati dalla presente legge in conseguenza
della circolazione dei veicoli a motore e
della loro diminuzione.

2. Il Ministro dell'ambiente predispone il
programma annuale dell'attivitaÁ di informa-
zione e pubblicitaÁ, e gli stanziamenti relativi.
Per detta attivitaÁ puoÁ avvalersi degli Ispetto-
rati della motorizzazione civile.


