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BANCA Dl INTERESSE NAZIONALE 

itale sociale L._20.000.000.000 - Riserva L. 8.400.000.000 

Assembled generate ordinaria del 24 aprile 1964 
Presleduta da) dott. Raffaele MattlolL si i> tenuta venerdl 

24 aprile, in Milano, l'Assemblea generate ordinaria degli Azio* 
nisti della Banca Commerciale Itallana per l'approvazlone del 
risultaU del bilanclo 1963 

D Presidente dott Mattloll ha dato lettura della seguente 

Slgnor) Azlonlstl, 
l'anno scorso, a conclusions 

del nostra rapporto sull'esercl-
•«lo 1962 cl ponevamo 11 quest-
to velatamente sardonico se non 
tojsimo anche noi colnvolti nel-
la tanto lamentata contrazione 
dei profitti. £ splegavamo come 
ci fossimo protetti lavorando di 
piu aumentando cioe il ufat-
turato > 

II quesito sarebbe ancor piu 
legittlmo quest'anno: sia perche 
le spese son cresciute In mlsu-
ra ancora maggiore — le spese 
per 11 personale del 20 %, le inv 
poste del 10.5 % e gli altri one-
n del 20 % —, sia perche le con-
dizioni ambientali sono state 
decisamente meno favorevoli: 
meno favorevoli per le ricorren-
t) ondate — anzi. la crescente 
mares — di malumore. e per il 
gioco confusameate contrad-
dlttorio di apinte. pre&slom e 
tension! 

II malumore persiste. e non e 
certo 11 caso dl Intonare il Sua
ve mare magnum Ma suave e 
constatare come, nonostante tut-
to, e nonostante in particolare 
1 quasi dieci millardl di maggio-
ri spese a cui cl siamo pur mo' 
riferiti, l'utile del '63 — senza 
che slano Inlervenute variazloni 
apprezzabili nel saggl medi at* 
tivi e passivi — abbia superato 
quello del 1962. - -

La chiave deU'enigma — ma 
enigma non e, se non ha nlente 
di enigmatlco la tonlca attivita 
di un organlsmo vjyo. — e an
cora una volta l'aumento del 
lavoro, riflesso e fattore dell'in-
cremento produttivo dell'intero 
paese. Abbiamo avuto fiducia nel 
lavoro e negli sforzi della no 
stra clientela, e da questa fldu 
cia abbiamo tratto la fiducia 
nella nostra capacita di soste-
nerla e incoraggiarla Gli impie-
ghi (per ora parliamo solo di 
quelli in lire al netto delle par-
tite di ordine puramente conta 
bile) son cresciuti di 227 ml 
liardi, ossla del 20 % circa. 

Dove abbiamo trovato i sol
di? La raccolta lire (anch'essa 
al netto delle partite di caratte 
re puramente contabile) nel '63 
ha dato solo 133 miliardi, ossia 
un 9,7% di aumento sulla con-
sistenza a fine 1962. Per la dif
ferent , cento miliardi in cifra 
tonda, siamo ricorsi alia Banca 
dltalia. Ne avremmo fatto vo-
lentieri a meno, se avessimo po-
tuto, e avremmo cosl anche eco-
nomizzato qualcosa sul costo di 
questi fondi Ma non ramraarl-
chiamo di averlo fatto — e an
zi, annl fa, proprio nella fase 
della grande liquidita, prospet-
tammo anche in questa sede ta
le eventualita — se cib ci ha con-
sentito di sov\'enire agli inderc-
gabili bisogni della clientela, ri-
manendo il nostro deposito ob-
bligatorlo al disopra di 250 mi
liardi. 

Non va dimentlcato, a questo 
proposito, che 1'istituto del de
posito obbligatorio nacque, o ri-
nacque, nel 1947, sul tronco tra-
dizionale di un rapporto mlnimo 
obbligatorio tra mezzi propri e 
raccolta, stabilito un tempo qua
si a garanzia del depositante, la 
cui effettiva garanzia peraltro ri-
siede, plii che nei «mezzi pro
pri » della banca, nella liquidita 
dei suoi impieghi. II rapporto 
tecnicamente piii signiflcativo 

le modie e le medio-gTosse lm-
prese hanno avuto piu delle 
grosse e grosslssime. 

A fine '63 1 nostri 60.000 clien-
tl hanno utillzzato credit! per 
1182 miliardi di lire. Di essl ben 
57.903, ossia 11 S7 % per nume-
ro, hanno utilizzato meno di 
cento milioni clascuno. anzl, 
polche in tutto hanno preso 
518,3 miliardi. 11 loro debito me
dio e append di nove milioni a 
testa.. • i 

Nello scagllone successive, tra 
1 100 e i 200 milioni, abbiamo 
1063 clienti per 147 miliardi: 
138 milioni a testa, una cifra 
che pub sembrare rotondetta 
solo se si dimentica che equlva-
le ad un millone. un milione e 
mezzo dell'anteguerra Questi 
due scaglionl insleme compren-
dono il 98,5 % dei nostri clienti 
e circa il 60% del totale dei 
credit) utilizzatl sono quelli 
dunque che caratterizzano l'ln-
sieme della nostra clientela e 
danno il tono al nostro lavoro. 

Ma veniamo pure al credit! 
piu grossl- quelli tra 200 e 500 
milioni sono 567, per un totale 
d) 170,6 miliardi I tre primi 
scaglioni fanno cosl insleme 
836 miliardi e cioe il 70 % del 
totale 1 credit! tra 500 milioni 
e 1 miliardo sono 164 per 112 
miliardi in tutto. e quelli oltre 
1) miliardo, 98 per 234 miliardi: 
e di questi solo 33 per 146 mi
liardi superano 1 due miliardi. 

Certo. nel complesso. questi 
credit! «grossi» 1 ormano una 
« fetta» tutt'altro che trascura-
bile Ma. se si guarda all'insie-
me e alle singole operazioni, se 
si osserva in particolare che cir
ca la meta dei crediti oltre due 
miliardi e stata usuf ruita da un 
numero dl clienti che si conta-
no sulle dita di una mano. bi-
sogna riconoscere che siamo al-
quanto lontani dalle proporzio-
ni che si potrebbero immagina-
re. e che da molti si immagina* 
no anche, forza della tradizio-
nei, quando si pensa al nostro 
istituto, ancora circonfuso da 
un alone di spuria maesta, per 
cui sarebbe per antonomasia la 
banca del piii grosso capital!-
smo, l'allevatore patentato del 

pachidermi» 

Raffrontata con le cifre di 
fine '62, la distribuzione per sca
glioni non presenta modificazio-
ni apprezzabili; talche possiamo 
constatare che anche in questo 
esercizio il flsiologico vappeti-
to> degli imprenditorl medio-
piccoli e semigrossi si e mostra-
to nettamente maggiore dl quel
lo dei « glganti » Con questo 
non vogllamo dire che quando 
un'azienda raggiunge certe di
mension! perda automaticamen-
te una quota delle sue energie 
espansive Ne vogliamo negare 
l'esistenza teorlca d) dlmensioni 
optimum per ogni impresa. Ne 
ignorare la verita lapalissiana, 
anzi dehnitoria. che solo i pic 
col! possono crescere a medi. e 
solo i medi a grossl. Ne «ac-
cusaren i piii grandi. ne idea-
lizzare 1 piccoli in quanto pic
coli: lasciamo a certi teologi 
del Seicento la teoria che la ge-
niale potenza di Dio rifulge ap-
pieno solo negli insetti piu mi-
nuscoli E non dimentichiamo, 
naturalmente, che grossi e pic
coli son termini relativi, e di 
significato radicalmente diverso 
di ramo in ramo Tuttavia, sta 
di fatto che l'« ala marciante» 

11 suo mercato, «inventava» 11 
prodotto e magarl anche — co
me sapevano gli economistl 
olassici e praticano ancora gli 
agenti pubblicltari — il bisogno 
che i) <i prodotto» soddlsface-
va, o s'orientava verso zone del 
consumo neglette - dagli indu-
stpiall gia tradizionalmente «in-
sediatl») • > 

' In un secondo tempo, logico 

6IU che cronologico ! «tgrossi» 
anno accolto di buon grado i 

sopraggiunti. non trattandoli piti 
da intrusi. ma come collabora
tor! ausiliari, «uff)oiali di com-
plemento » che non alteran Tor-
dine delle carriere e delle ge-
rarchie e intanto permettono al
io stato maggiore di studiare 
lungirniranti piani strategicL . 

Dl qui perb era inevitabile si 
arrivasse a una terza fase — 
quella che si va delineando sot-
to i nostri occhi — i piccoli e i 
medlo-grossi, pur gravidi di svi-
luppi — ma di sviluppi non 
sempre agevoli e men che mai 
dlsinvolti —. possono integra-
re, per6 non sostltuire. in breve 
volger di tempo i piii poderosi 
complessi produttlvi del paese; 
possono consentire a! maggiori 
una pausa di riflesslone e un 
ritmo di marcia a cadenza di 
parata, ma non arrischiarsi a 
compromettere la propria vita
lity forzando le proprie dimen-
sioni. La pausa dunque non pub 
oltrepassare il memento di su-
tura organlca nel sistema. il 
momento della solidarieta ne-
cessaria per il consolidamento 
dei piccoli e dei medi e la ri-
presa di sviluppo dei grandi, il 
momento cioe in cui i maggiori 
debbono assorbire e far pro
prio 1'impeto dei minor!, po-
tenziare 1'animosa aggressivita 
dei apionienn con una esperlen-
za di molti decenni ed una men-
talita aperta ad orizzonti piii 
sgombri e piii vasti. 

Non pochi tra loro gia ne 
hanno plena cosclenza Ci ba-
sti rlcordare, per trarne palmare 
conferma di quanto siamo ve-
nuti dicendo. i nprograroml di 
investimento » delle aziende IRI 
per il 1964-67 

La morale della favola e tan-
to palese che non o vantiamo 
di doverla ripetere ormai da 
annL Lungi dall'esser pletorica 
e aggiornatlssima, la n o s t r a 
struttura produttiva e in piii 
di un settore inadeguata e tecni
camente ansiosa di un rapido 
rinnovo E tacciamo delle «in-
frastrutture» <ci limitiamo a 
ricordare i porti, anzi il solo 
porto di Genova. e il problema 
gravissimo dell'istruzione pro-
fessionale). assolutamente arre 
trate. incapacl di far fronte. 
non diciamo a! futuri sviluppi, 
ma alle piii che urgent! neces
sity del giorno 

Ne) nostro mestiere queste 
cose le abbiamo avvertite da 
tempo, e le abbiamo segnalate 
senza piagnlstei, anzi con ani-
mo sereno e fiducioso. come 
sereno e fiducioso e tuttora Da 
dieci anni almeno il punctum 
pruriens nell'esame dei bilanci 
dei nostri clienti e stato quello 
degli ammortamenti e rinnova 
mentL Anche 11 cosi detto auto-
finanziamento e stato esamina 
to sempre in rapporto e in fun 
zione sopra tutto degli ammor
tamenti. e cioe della capacita 
dell'azienda di rifarsi continua-
mente* le ossa e di conservarle 
sciolte da artriti e da emiple-
gie Sappiamo che ci son dei 
Iimiti fiscali agli ammortamenti, 
e speriamo che si concretino le 
misure di cui si sta discutendo 
per render possibili ammorta
menti piii generosi, o meglio piii 
ragionevoli dato il ritmo del 
progresso tecnico e la rapidita 
con cui la hberalizzazione de-

sembrerebbe ouindl auello tra a i i a u o c , , c •«*-•*• «««»>-»•-•••«-- con cui .a iiDerauzzazione ae 

questo criterio si ispiran le nor 
me che limitano i singoli impie
ghi a una percentuale dei mzz-
zi propri). se tale rapporto, a 

• sua volta, non tomasse ad es-
ser condlzionato da quello: 
(mezzi propri + raccolta) / im
pieghi. Corollario: quando — co
me ne) caso nostro — i mezzi 
propri palesi sono esigut, sia 
rispetto alia raccolta sia rispet-
to agli impieghL bisogha in 
qualche modo integrarli Un 
congegno come quello che vige 
da noi fa percio del risconto 
U stero flsiologico lmmesso net 
mezzi propri posti a base del 
rapporto nientre le cose si svol-
gerebbero In modo ben diverso 
se i) rapporto potesse istttuirsi 
in base all'effettiva consistcnza 
patrimoniale dell'azienda. sia 
pure pertodicamente ndiscussa 
• determinata ^ . 

' Guardanoo dunque alia realta 
de'.le cose, a) di la degli schemi 
contabili la giustihcazione ulti
ma del nostro ncorso al riscon
to non s ta com'e chiaro, nfe in 
ragionl di conto economlco (il 

: risconto costa. si. plO della me
dia della raccolta. ma forse me
no d) quel che costerebbero, 

* nella situazione di non sedato 
, • scartellamento » » altn cento 

miliardi »r« aggiunto alia raccol
ta • ne in criteri o massimt di 
tfcniCi. bancaria ma nell'uso 
che abbiamo fatto e lacciamo 
di quelle risorse - Ancora una 
voltii — n<>n siamo no! che • ci 
npetiamo», ma il corso delle 
cose rhe e tuuora quello che 
en- e sotto un certo aspetto 

. non ha ancora raggiunto una 
ban concatenata uniformita di 
tarn • di »viluppi, - It plccolt. 

sta da aziende e da imprendito-
ri che, sia i>er mole di investi 
menti. sia per numero di di 

fetti di ognl progresso altrui. 
Poche riforme potrebbero esse-
re piii feftili di mullah Gra-ifjducia in se stessi. 

porterebbe a fare dell'Italla il 
«problema meridionals» del-
l'Europa 1 

Siamo ancora a quello che, 
anni fa, abbiamo chiamato «11 
paradosso delle aree sottosvi-
luppate» il miglloi modo dl 
promuoverne lo sviluppo non b 
quello di erogarvi aiutl, sowen-
zioni, prestitl semigratulti,esen-
zioni fiscali o quote privilegiate 
di Investimento — cosl si per-
petua una deleterla dualita di 
« protettore » e dl • « sovvenu-
to» —. ma di far crescere e 
prosperare, rinnovandone le istl-
tuzioni, tutto i l sistema econo-
mico in cui l'area sottosvllup-
pata 6 compresa: sistema che 
sara 1'Italla dl fronte al Mez-
zoglorno. l'Europa dl fronte al-
l'ltalia, il mondo intero di fron
te alle zone piii squallide del 
pianeta (e domani magari al 
suo satellite lunare). 

E' chiaro che il problema co
sl impostato di tanto supera 
quello degli squilibri regional! o 
della polemlca « mano pubbllca-
iniziativa privata», che non si 
pub certo risolverlo con la bac-
chetta del Duca Prospero. Ma 
in un palo d'annl il problema 
di rinnovare, aggiornare e po-
tenzlare 1'attrezzatura produtti
va dell'Italia (agrrcoltura com
presa) pub bene esser formu-
lato, scomposto nei suoi elemen
ts messo a punto sotto ogni 
aspetto (tecnico, economlco, so
ciale) e il suo processo awiato 
cosi a una salutare soluzione. 

Posto di fronte a una esigen-
za del genere, 11 «lavoro» non 
potrebbe rifiutare il suo con-
corso e la sua necessaria colla-
borazlone. Ma al lavoro non si 
possono chiedere sacrificl senza 
contropartlta. E l'unlca contro-
partita vallda. Tunica allettan-
te, oggl, fe una leale intesa per 
raggiungere certl fini di comune 
utilita. II capitate chiede al la
voro di « fargli credito » per il 
periodo necessario e, come sem
pre chi domanda credito. deve 
offrire adeguate garanzie. e cioe, 
in ultima istanza. sicure « fonti 
di rimborsoB 

Le vie e i modi di tale intesa 
dovran seguire la natura delle 
cose. Qual e inf atti la situazione 
di fondo? Ad un aumento della 
remunerazione unitaria del It' 
voro e del suo costo globale (sa-
lario piii oneri sociali) si e ln-
sieme contrapposto e sommato 
un esaurimento dei margini di 
capacita produttiva e. in molti 
cast, anche una specie di «stan 
chezza* tecnica del macchina 
rio impiegato: e questo un ele 
mento invisibile, se non pro
prio « occulto », dell'aumento o 
irrigidimento dei costi che pesa 
sul ritmo deU'offerta. 

La tendenza va certamente ar 
restata. II « credito », erogato di 
fatto dal lavoro al ritiro di ogni 
busta-paga, contribuira a con
sentire quel rinnovo delle at 
trezzature industrlali e commer
cial! che dovra tradursi nella 
elimlnazione della « convergen-
za» che abbiamo descritto, e 
quindi in maggior produzicne. 
piii larghi profitti e — questo 
e il momento del « rimborso» 
— piu pingui buste-paga. Alter-
nativa? La fine del «pieno im-
piego». . 

In sostanza. non e'e in questo 
nulla di rlvoluzlonario. ne di 
antirivoluzionario. Si tratta so
lo di far funzionare il buon sen
s e di razionalizzare. «istituzio-
nalizzare » e «tempestivizzare » 
quello che b sempre successo in 
forma piu o meno tumultuosa 
e disordinata. E qui la program-
mazione e chiamata a svolgere 
un ruolo essenziale, protettivo 
e assicurativo, tale quindi da 
infondere e rassodare la fiducia 
— la fiducia nelle cose, la fi
ducia reciproca e quella che e 
alia radice di tutte le altre, la 

scritti al nostri sportelll); e tutto 
questo non per « ottimlsmo » — 
espressione che sa dl fatuo e dl 
compiaciuto —. ma perche il 
nostro mestiere lo voleva: un 
mestiere che, fatto con cosclen
za, costa fatica e patemi, discer-
nimento e coraggio, entusiasmo 
e nervi a posto. Senza questo 
assurdo conglomerate dl affettl 
e qualita contraddittorle, senza 
questo a ottimismo » di fatto e 
non dl umore, si dlventa buro-
cratl. E l'esercizlo del credito 
non e attivita burocratica. La 
nostra e un'attlvlta pratica pu
ramente intellettuale — media-
trice e conciliatrice dl una astra-
zlone dl ordine meccanico con 
una concretezza dl ordine blo-
logico. 

Lo stesso proposito — lavo-
rare dl piii — cl anima, rlpe-
tiamo, anche in questo eserci
zio, nonostante le ulteriormente 
aggravate difficolta ambientali, 
difficoltk che — non lo diciamo 
per proporcl ad esempio — si 
risolverebbero certo con ragio-
nevole e tollerablle impegno se 
tuttl fossoro animati da questo 
stesso nostro proposito: lavo-
rare di piii. Lavorando di piii, 
noi si dovrebbe anche guada-
gnare di piii nel '64 che nel '63, 
ma saremmo pacatamente rasse-
gnatl a guadagnare di meno se 
mtanto il problema fondamen-
tale della nostra economia fos
se tenacemente awiato a solu
zione. L'essenziale, per quel che 
cl rlguarda, e di conservare in 
plena efflclenza, in full employ
ment, questo nostro st rumen to 
di lavoro, che ha contribuito a 
sostenere — e deve continuare 
a farlo — il nostro apparato 
produttivo anche attraverso i 
frangenti e i t'entennamenti del
la cosi detta congiuntura. E 
non e soltant6 essenziale «per 
quel che ci riguardan: e essen 
ziale per tuttd il sistema, dalla 
banca centrale all*ultima cassa 
artlgiana, dalla holding che in 
veste cinqueCfento miliardi al 
l'anno al bottegaio che conta i 
suoi quattro soldi, dal bilanclo 
del salariato e dell'operaio (o 
memoria di Le Play!) al bilan 
cio dello Stato e alia bllancia 
dei pagamenti. 

Signori Aziorusti, 
vi abbiamo mostrato quello 

che per noi e il c nodo » della 
situazione economica del paese 
e vi abbiamo detto come cl sia
mo condotti per non intralciar-
ne, anzi possibilmente per age-
volarne lo scioghmento. Corol
lario del nostro discorso e una 
riaffermazione dl fiducia nella 
capacita della nostra economia 
di continuare il proprio cam-
mino con passo non vacillante. 
Non e questa una fiducia di 
maniera: essa 6 comprovata e 
irrobustita da fattl e datl po-
sitivl. 

• Crlsi di crescenza> 6 uno 
slogan troppo comodo. Anche 
la gobba che s'lnarca sulle 
spalle del rachitico si potreb
be esser tentati a far passare 
per crescenza Ma sappiamo 
che £ un'escrescenza E di al
tri Pulcinelli non.abbiamo cer
to bisogno 

La verita. per fort una. e as-
sal diversa. La crescita dell lta-
lia neU'ultimo decennio — in-
solita per velocita, poi che ha 
portato al raddoppio e alia tri-
plicazionc di quasi tutti gli in
dict economic! — e stata nel-
l'insieme fisiologicamente sana. 
Non ha scardinato nulla, ma 
ha reso piii sensibili certi squi-
libri preesistenti — in ispecie 
la carenza di adeguate struttu-
rc basilari, nei campi della 
scuola. delliglene, delle comu-
nicazloni —, e al tempo stesso 
ha assorbito quelle dispombili-
ta di mano d'opera, che avevan 
forma to Tunica nostra risorsa 
non utilizzata o parzialmente 
utilizzata. e ha tolto cosi al si-

pendenti. sia per .a Irazlone di L^,^ l a , „ „ „ , fjscaie sugli am-
mercato che assorbono. vanno m o r tarnenti equivale infatti a 
consideratl piccoli e medi nel(p r e ievare un'imposta sul patri 
senso comune della parola , r 

II loro progresso nelTultimo 
quinquennio e stato imprcssio-
nante Non e'e inchiesta regio-
nale che non metta in evidenza 
il fenomeno e i cambiamenti di 
struttura sociale che ha deter-
minato Ad esso va anche colle-
gato a nostro dispetto profes-
sionale. quel fenomeno su cui 
vi abbiamo piu particolarmente 
intrattenuti lo scorso anno, os
sia il piii forte ntmo d'accre-
scimento delle banche cosi det-
te «ordlnarie». per lo piu lo-
call o provlnciah o tutt'al piu 
regionalL rispetto agh istituti 
su base nazionale. 

Quello perb che e stato meno 
osservato e forse il punto piu 
importante. e cioe Tatteggia-
mento del maggiori e dei gros-
slssim) d) fronte alTavanzata 
dei piccoli, medi e medio gros
si In un pnmo tempo, perples-
si, tra Taltro. di fremte ai sor-
prendenti sviluppi della tecni
ca e alia portata pratica di 
esplostve scoperte scicntifiche, 
ban degnato appena d'un guar-
do questa prolitt-razione di mi-
nuscoli e minori conrorrenti an
che se andava rosicchiando i 

momo, e mal congegnata per 
di piii, e ricorrente ogni anno. 
e quindi ad effetto cumulative. 

In ultima istanza. quando og-

i sterna un margine di elasticity, 
j ^ . , isul quale aveva potuto fin al-

Per questo noi non ci siamo, j o r a ^ n t a r e 
fermati, e non intendiamo fer-j 
marci. Ogni irrigidimento vor- II raggiungimento, per la pri-
rebbe dire un passo indietro. rna volta nella nostra storia 
un deleterio pnncipio di ndi- unitaria di qualcosa di simile 

stro sistema bancarlo e, per il 
1964, dalle piii ample e previ-
dent! misure adottate dalla 
Banca d'ltalla per assicurame 
la copertura almeno per tutto 
l'anno, e insleme scoraggiare le 
manovre speculative contro la 
lira. Sotto questo aspetto, la si
tuazione 6 quindi oggl under 
control, e non e prevedibile sia 
necessario rlcorrere ad altre dl* 
fese. come quelle offerteel dal 
Mercato Comune, dalle sue 
clausole di salvaguardia, ecc., 
per non parlare dl rimedi peg-
glori del male suggeritl o pre-
conizzati da certa stampa eco
nomica internazlonale. L'essen
ziale e lavorare e produrre: i 
riflessi e gli avvolglmenti mo-
netari o finanziari sono un epi-
fenomeno. e dovran rlsolversl 
favorevolmente se la .situazione 
fondamentale si mantiene Sa
na. E la via della salute — che 
conduce anche a riacqulstare 
una non effimera competltivi-
ta — crediamo dl aver descrlt-
ta con sumciente chiarezza. Es-
sa e la via della salute anche 
per il risparmio: e proprio que
sta la fase della congiuntura 
in cui 11 risparmio pub trovare 
gli impieghi piu proflcui, oltre 
che proteggere efflcacemente la 
propria capacita d'acquisto | 

II nostro bilanclo rlspecchla 
con puntuale fedelta questo 
stato di cose. All'attivo. Tau-
mento di una ventina dl mi
liardi nel nostro portafogllo di 
obbligazioni e azioni e un pic
colo Incremento nei rlporti mi-
sura Tappoggio che abbiamo 
continuato a dare al mercato 
finanzlario Gli impieghi per 
cassa sono passati da 1283 a 
1510 miliardi e quelli di firma 
Taggiungono ormai 1 237 mi
liardi. La raccolta (lire e divi-
sa> passa da 1693 a 1883 mi-
liardi. , • - - . . 

Di fronte a questi incremen-
ti appare piii sproporzionato 
che mai il volume dei nostri 
c mezzi propri palesi». La no
stra struttura patrimoniale, an
che dopo Tassegnazione di que
st'anno alle riserve ufflciali, 
che raggiungeranno cosl la me
ta circa del capitale, accuse-
rebbe una grave « strozzatura » 
tra mezzi propri e giro d'affari, 
se le riserve latent! non rap-
presentassero sicuramente un 
multlplo dei cosiddetti «mezzi 
propri». Comunque. il proble
ma dell'adeguamento del capi
tale, e non solo per ragionl dl 
estetica del bilanclo, non tar-
dera a ripresentarsi. E* un di
scorso, questo. che riprendere-
mo in un altro momento. 

Per quanto conceme la fluida 
«circolarita > della massa dei 
nostn impieghi. con la quale si 
identifica la nostra capacita la. 
vorativa. anche quest'anno le ci. 
ire sulla velocita di rotazione 
del nostri crediti ci rassicurano 
ampiamente. 

Senza entrare in particolari 
tediosi. che in molti casi richie-
derebbero a loro volta tediose 
spiegazioni, e senza dimenticare 
d'altra parte che questi indici, 
come gift s'ebbe occaslone di av-
vertire. hanno assunto un si-
gmficato diverso da quello che 
avevano quando furono istituiti. 
possiamo dire: (•) che gli indici 
hanno ancora aumentato la loro 
rappresentativita. arrivahdo a 
coprire T86<> (contro il 74 nel 
'57> dei nostri impieghi; (b) che 
il grado medio di utilizzo, che 
era disceso dal '57 al '60. e da 
allora in costante aumento ed 
ha quasi raggiunto il livello del 
'57; (c> che vi e stata un'ulte-
riore flessione nella rotazione 
annua degli utillzzl. ma e di 
lieve entita (— 4,4To), e il suo 
significato negativo e ampia
mente neutralizzato dal moto 
ascensionale dell'lnsieme. mlsu. 
rato da un aumento di quasi il 
20%, e cioe quasi mille miliardi, 
nel movimento di conto delle 
poslzioni rilevate. che supera 
cosi gli 8000 miliardi. 

XI conto pcrdite e profitti ac 
cusa un ulteriore forte aumento 
delle spese d'amminlstrazione. 
ossia in prevalente misura del 

Importatori, circa t 75 milioni 
dagll esportatori. Le nuove nor-
me emanate da Cambital nel 
novembre 1962 cl hanno consen-
tito dl aumentare queste ope
razioni del 37,5%. Nel secondo 
semestre del '63 hanno anche 
preso un certo rillevo le opera
zioni a medio termlne effettuate 
con fondi di banche nordamerl-
cane: a fine anno si erano ero-
gatl per tall operazioni $ 71 
milioni. 

A questo proposito e da os-
servare che 11 commercio con 
Testero ha avuto nel 1963 uno 
sviluppo molto conslderevole, e 
di conseguenza conslderevole e 
stato lo sforzo delle banche per 
arrlvare a finanzlario. 

• SI sa che lc esportazloni sono 
cresciute dell'8,2% (percentuale 
che In tempi «normali 9 e in 
paesi «sviluppati > sarebbe da 
considerare assal soddlsiacen-
te), ma che le importazionl sono 
aumentate tre volte tanto, del 
24.3%; il che d i un indlce del 
complto che e toccato alle ban
che Compito tanto piu gravoso 
se si rlflette che 11 loro inter 
vento vien richiesto appunto 
piu per le importazionl che per 
le esportazloni. 

Potremmo toccare altri pun-
ti, ma ritenlamo d! aver suffi 
clentemente caratterlzzato il no
stro lavoro e i nostri propositi 
c Al servlzio del paese > e una 
frase fatta ed ha ormai sapore 
pubblicitario. Diciamo piuttosto, 
parafrasando Abramo Lincoln, 
che 11 nostro lavoro e lavoro 
del paese. con 11 paese e per il 
paese: in questo programma ri 
poniamo intere la nostra tena-
cia, la nostra fede e la nostra, 
speranza 

Anche le banche estere "no
stra affiliate e associate hanno 
lavorato In questo spirlto, e tut
te. sia quelle di piu antica data 
3ia quelle cui ci siamo interes-
sati in questi ulttmi tempi, han
no avuto rlsultati soddlsfacenti 
e conformi alle aspettive. II loro 
apporto al lavoro complesslvo 
della nostra organlzzazione e 
stato cospicuo e Taluto che esse 
han dato ai nostri commerciantl 
e industrlali piu intenso e pro-
ficuo che mai. 

Nonostante le resistenze e le 
riluttanze del mercato finanzia-
rio. la Mediobanca ha continua
to ad accrescere il giro dei suoi 
affan con buon esito e con van-
taggio diretto e indlretto per 11 
nostro lavoro. Anche in relazlo-
ne alio sviluppo della raccolta. 
11 suo capitale e stato aumen
tato da 10 a 12 miliardi 

Un robusto Incremento di at-
t vita ha registrato anche il 
Credito Fondiario Sardo. la cui 

clrcolazlone *il cartelle si e svi-
luppata al punto che, a princl-
plo dl quest'anno, Tlstltuto ha 
deliberate dl aumentare il sup 
capitale da 7,5 a 10 millardl. ' 

tura hanno inlzlato regolarmexv 
te la loro attivita. 

Tutte le nuove agenzle e sue-
cursall di cui vl annunciammo 
lo bcorso anno la prossLma aper-

f Signori Azioniali, 
l'esercizlo chlude con un utile netto dl . 
che vl proponiamo dl rlpartire come segue 
assegnazlone alia Riserva ordinaria . . 

5% al Capitale Sociale «. . N. ^ .*. 

piii: 
Avanzo utill eserclzi precedenti . . . , 

A tutto 11 nostro personale ri* 
volglamo uno schietto rlngra. 
zlamento per la solerzia e Tala-
cre lntelllgenza splegata nelTe-
spletare i suo! compltl, spesso 
non faclli e quasi sempre pitl 
gravosi che nel 1962. 

Ulteriore 5% al Capitale Sociale . 
Rlporto a nuovo . . . . 

• » 

L, 2.985.924.371 

> 950.000.000 
L. 2.035.924^71 
» 1.000.000.000 
L. 1.035^24^71 

> 17.459.566 
L. 1.053J83S31 
» 1.000.000.000 
L. 53.383.937 

Signori Azlonlstl, 
nell'ottobre dello scorso anno 

e mancato uno dei nostri piu an* 
tlchi e carl collaborators Troppo 
vivo ancora e tra noi il ricordo 
di Antonio Rossi perche si deb-
ba rievocarne la umanissima, si-
gnorile personality e l'opera, 
che si compendia in piii dl 
mezzo secolo dl lavoro dedicate 
al nostro istituto, nelle filiali 
italiane e alia dlrezlone delle 
filiali brasillane di Sudamerls, 
su su flno alle cariche supe-
rlori e supreme, e poi, ancora, 
lasciato il posto dl Amminlstra-
tore Delegato. nel nostro con-
slgllo d'amminlstrazione e in 
quelli di nostre primarle con-
sociate. 

Giii negli anni trlstlsslmi di 
quando TItalla era divlsa in 
due. Tistituto. anch'esso natu 
ralmente spezzato in due tron-
conl, ebbe molto a giovarsl 
della cautela. della patriottlca 
vlgilanza e del sereno coraggio 
di Antonio Rossi, rimasto a pre-
sldlarne le filiali del Nord. Ma 
fu durante I prlmi anni della 
ricostruzione quando egli diede 
forse il meglio dl se. 

Le sofferenze delTultima ma-
lattla non ne avevano intac-
cato la serena dlsposizione del-
Tanimo; ed e spirato, pochi 
gloml dopo aver compluto gli 
80 anni. veramente nella pace 
del Signore. 

Al principlo di quest'anno 
un altro lutto ci ha colpltl, con 
la scomparsa del Prof. Ettore 
Boncmelli. nostro Slndaco el-
fettlvo fin dal 1936 e Presiden
te del Colleglo Slndacale dal 
1941. La sua alta dottrina com-
putlstica. Tlnnato buon senso 
e Tappasslonato attaccamento 
al dovere hanno reso al nostro 
istituto servigi indlmenticablli. 

Raccogliamocl per qualche 
istante in sllenzio. nel ricordo 
del due estintl per tanti anni 
nostri compagni di lavoro e di 
propositi. 

I Vorrete adesso prowedere 
alia nomlna di un Conslgllere 
in sostltuziooe del compianto 
Dott. Antonio Rossi. 

In conseguenza della scom
parsa del Prof. Boncinelli, 11 
Dott. Domenlco Bernard!, quale 
Slndaco supplente piu anziano, 
e subentrato nel Colleglo Sin* 
dacale in qualita di Slndaco 
effettivo, a sensi dell'artlooto 
2401 del Oodice Civile. 

Ai termini dello stesso artlcoto 
2401 bpctta a qcasta Assemble* 
generate degli azlonlstl proce-
dere alTintegrazlone del Colleglo 
Slndacale e alia nomlna dal 
suo Presidente. 

• L'Assemblea h a approvsto te 
Relazione del Consiglio di Am-
minlstrazione nonche quella del 
Colleglo Slndacale. 

Ra pure approvato il bilanclo 
chiuso al 31 dlcembre 1963 ed 
il proposto riparto degli utill, 
con l'aumento della riserva or
dinaria a L. 9.350.000.000 e 1ft 
assegnazlone di un dlvidendo 
del 10% al capitale soclalSj. 

Quindi ha elettb nuovo Am* 
mintstratore il Dott. Ing. TulUo 
Masturzo. in sostituzione del 
Conslgllere Dott. Antonio Rossi 

L'Assemblea h a inoltre pro-' 
ceduto alia integrazlone dtel 
Colleglo Slndacale nominaado 
Slndaco effettivo l'Aw. Gaddo 
Luciano Ichino, in sostituzione 
del Prof. Dott. Ettore Bonci
nelli, e Slndaco supplente tl 
Dott. Domenlco Bernard!. Ha 
successlvamente eletto'alla ca
rles di Presidente del Colleglo 
Slndacale il Prof. Dott Angelo 
AldrighettL 

* 
Nella riunione del Consiglio 

di Ammlnlstrazlone. tenutasi 
subito dopo l'Assemblea. i stato 
rleletto alia caries di Presi
dente il Dott. Raffaele MattloU 
ed a quella di VlcepresidenU il 
Dott. Ing. Giovanni Folonaxt 

Bilancio a l 31 Dicombro 1963 
A T T I V O 
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menslonamento (deleterio. sin-'al pieno impiego provocava tut- ( C O S t o del W s o n a l e Ma un au-
_„ . „ tende. non solo per noi e per'tn una sene di conspguenze; m e n l o o u n j mteramente com-

g) si parla di difficolta nel .la nostra clientela. ma prima an- meluttabili. tra le quali basti o-^sativo ri *;«nutoTdaKliin. 
Taut^finanziamento. quello che cora per tutto il sistema). jrtcordare_Ie__due piujeospicue- [tVrrasi e provvigionl lucrati su 

Cassa . . . . . . . . . 
Fondi presso l lstituto dl 

emlssione 
Buonl del Tesoro e Tltoll di 

Stato o garantltl dallo 
Stato 

Valorl dl proprletk: 
Azioni . L. 5.060.066 913 
Obbllgaz. > 49.491.785.125 » 

Riportl » 
Partecipazloni In AfflUazlo-

ni bancmrle eateie . . . » 
Parteclpazione « Medioban

ca - Banca dl Credito Fi-
. nanziario > » 

Parteclpazione « C r e d l k o 
Fondiario Sardo» . . »- » 

Conn Correnti « Corrlspon-
denti debitor! » 

Portafogllo . . . . . . » 
Portaioillo riscoctato . . • 
Debitor! per aocettazioni . » 
Debitor! per crediti confer-

roati > 
Debitor! per aralli e fid*- *^-

jiuslonl ^ 
SUbm di proprtet* ad u*o 

filiali e dlTem . . . . • 
Moblll ed lmplantl . . . » 

6fl^75J54543 

124.760.493.762 

• 321.531.836855 

54.551.872.038 
6.413^95.629 

154046.925 

2.166^20.000 

2.657.000.000 

1.113^91.661^35 
395.122^29^64 
103^86.709416 

fl.14733.35S4 
96^57^)64^21 

194.129544^66 

160337J0OO 
• 1 
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i . . . • J . .- 'un rafforzamento immediate e „_„ „!,-, • , „ , « , „ , HI imni*. 
; Alia luce di questa venta nem i.mnnziente della nosizione c o n - ! u n a p . , l a r 8 a 1***$* a* . , m D l * 
I'meno ci lasciamo impressionare [ra^ualc d S "tnd^cS? che a g m ~ U t a s s o ' " e d i o pagatodal-
,'dal rapporto i m p i e g h i . r a c c o l t a , & ™ l L 1 5 * £ £ ^ * % Z \ * * ? ^ ± « ^ f^SSH 

•ealmente si intende e una de 
flclenza di ammortamenti. E 
quello che si chiede. in defini 
tiva, e uno sforzo fmanziano•««» r-*pp"-*" " , J*J'c?i^:* l , .^"f';sua volta corroborava la posi- i„ a^.„ .„_„„«,„ - n i l , i p h , 
molto sostenuto per ncavare che e s a h t o a fine 1963 ,alT8l'j , L , o n e ^ h U c a d e , p a r t l t r d i m ^ ! n I ^ m ^ n ^ m ^ n t o S 

- »- - - Una banca - lo npetamo da m a t M ^ u n b m ^ a u m m t > a r e u i a i e * r a ^ n t o f e 
anni —- esiste per far credito. I dri c o n v U m i J avuto negli utili da intermedla-
E un credito — non e una sec-, done miulioramento significa-
perU. anche se siamo costretti! i^i diversa distribuzione del; ijvo perche segue ed annulla la 

dai profitti lordi e da trasfu 
sioni di capitale fresco le som 
me necessarie per rimettere a 
punto adeguatamente Tattrezza-
tura produttiva del paese. An
cora Tanno scorso abbiamo det
to, piu alia buona. che per 
questo occorrono « soldi, molti 
soldi». . v. . 

Oggl ribadiamo che questo e 
il problema dei problemi. — e 
gli altri gli gravitano intomo 
Esso e al fondo dell'antitesi 
« mano pubblica miziativa priva 
ta »: Tuna aspetta dalTaltra una 
cc.ndotta risolutiva. e tutte e due 

a dirlo — e concesso per essere reddito nazionale. e in parttco-1 flessione che s'era dovuta regi-
utilizzato. Non ci e mai piaciu 
to. e ci pare anzi contrario a> 
Tetica professionale, ooncedere 
crediti « per f tpura » o per pro
paganda. E per questo non ci 

lare degli increment! del red-|stn»re nel 1962. e perche il mer-
dito nazionale. non si tradu-jcato finanzlario e stato nelI '63 
ccva quindi in congruo aumen
to di ai-ponibilita liquide e ten-
deva pertanto a rallentare il 

e mai piaciuto nemmeno lo scar-!ritmo degli investimenti. II rap-
to eccessivo tra accordati e uti- porto investimenti'reddito na-
IiZ7i. che lascia troppa bnglla 
sul collo del cliente 

zionale. che nel 1962 aveva toc
cato la percentuale record del 
26.7',;. (cifre rettificatc), npie-
gava nel 1963 al livello tun li
vello tutt'altro che dlsprezzabi-
le> del 25.K*'. Ma la pressione 

margini del loro mercato. (E nella pancia. SoJtanto questa ob 

Nonostante Tevidente tensio-
ne di tutti i rapportl mlsuranti 

sembrano giustificarsi — e sen-il'utilizzo dtl credito, che pro- _ ^ 
tirsi giustificate — con il chie-lvano del resto a quale alttssimo;della tiomanda che non poteva 
dere dove sono i soldi, dimen- numero di girt abbia funzionatoigssf,. lsoddLsfatta sul mercato 
ticando che la produzione, piir-jil nostro «motore». abbiamolnawona.e portava a maggiori 
che sia sana, i soldi se li porta cercato di lavorare sempre di I i m p 0rt.wionl di beni e servigi. 

meno nttivo che nelTanno pre-
cedente 

In particolare le emissionl dl 
azioni si sono piu che dimezza-
te. cadendo le somme versate 
dal pubblico da 711 a 328 mi
liardi. mentre quelle di obbli
gazioni. non tutte collocate tra 
il pubblico. cresccvano dl un 
20'-. passando da 1200 a 1437 
miliardi. Nelle emissionl cui ab
biamo pnrteclpato. la nostra 
quota e stata di oltre un set-
timo. 

in molt)" casi, naturalmente, 
nemme'-o questo accadeva, sia 
perche non ci si puo improwi-
sare fabbricantl d'automobili e 
di motonavl. sia perche talora, 
vorremmo dire per istinto. U 
nuovo Imprenditore -ri creava 

biettiva e concreta lmpostazlo-
ne del problema puo dar sen
s o e corpo e vignre. capacita 
maieutica e fecondita alia cost 
detta « programmazione » e far-
d collocare fra I ricordi di fa-
mlglia fli indumenti II cui uso 

piu. navlgando anche tra esigen-
ze cntraddittone come quan
do spingevamo — e continuia-
mo a splngere — la nostra 
clientela a sottoscrivere prestiti 
e aumentt dl capitale (cinquan-
ta miliardi di obbligazioni e 
dieci dl azioni sono stati sotto-

chc appesantivano le partite 
correnti 'delta bllancia dei pa
gamenti * 

Di qui. il prodursi m essa nel 
1963 di un cospicuo deficit, 
fronteggiato In parte con aper
ture di cref ito ottenute dal no* 

"Un piu vivace Increniemo ri 
e avuto nelle operazioni con* 
nes.<>e con il commercio estero. 
n in particolnrr nei nostri im
pieghi In divlsa. tutu puramen
te commercialL Circa $ 350 ml-
Uom sono stall atilttxat* dasU 

Valoii In depoalto: 
a garanzia L. 194.185 063 675 j 
a cm tod t a » 880 024 386 801 k • 1.074.209.450 476 

L. 3.401.035.741.037 

P A S S I V O 
Capitale Sociale I* 
Rlserva . . . • 
Azlonlstl Conto dlvidendo . » 
Depoaltl a risparmio. Contl 

Correnti e CorrUpondentl 
creditor! 

Cedent! di effettl per Tin* 
casso 

iO.000.000J)Ot 
8.400O00J00O 

» 1.839.427 J T S J H S 

» 46.56i.ra. iat 
Cemlonarl dl effettl riscon- " mmmmm**M *,d 

tatl * 10»^86.70»j6lS 
AcceUazlonl commerclall . » 
Credltorl per crediti con-

lennaU » 
Credltorl per avail! e flde> 

juMlonl • 
Partite varle • trandtorie » 
A*Mgnl in clrcolazton* . . » 
Biaconto a favore Bsercl> - « — . - . — • 

d o 1964 » •,0a».167jilt 
Avanzo utUl EaercU! prtOf -

dentl » W.4i tJ6f 
Utile netto 4eWE$ercUlo „ . — . 

corrente » iJesJJl*?* 

6.147J38ao4 

l9td»M4Mm 
lftjBMJ67v«n 
43JS41JB6JW 

Deposltantl dl valorl: 
a garanzia L. 194.185063.676 
a cuatodla » 880.034586 J01 

X-. SJSfJ 

• liTMja06.450.47t 
I*. t.4OlJ066.741jS«f 

f Sinteci 
Prof. Dott. A. Atdrlgbettl - Dott. D. Berzuodl - Dott. 

Dott C. Obber • Dott U. TabaaelU 
La Direzlone 

C Pranzl - F MtgliorUI 

CSCOMttl 

II C«po CoafsbOs" 

Conto Profitti o PordHo 
SPESE- ED ONERI 

Interessi aul Depoaltl a ri
sparmio e Libretti dl con
to corrente . . . . . . 

Speae dj AmtnlnUtrazlooe . 
Itnpoate e Tawe . . . , 
Ammortamento lmplantl i 
Utile netto dell'EtereWo . 

6.386.554 J021 
49.280 686.761 
8.U32.721J269 

986^)70^46 
2^85^24371 

*69^71S57Jfl« 

R E N D I T E 
Scontl. Interest! • Prowl-

gionl aul Crediti • Contl 
Corxentl 

Cedole su Valorl • Parteci
pazloni 

Utill e Provvigionl su! ser-
•lzl- dl lntcnaedlaxlone • 
dlverai . . . . . . . 

Reddito lmrnobUi • . . . 
! 

-
' 

L. 

» 

• 
» 
L. 

- . 

4*JtD14f7JNt 

11.76* MlJtm 
_ 

4.142.295*14 
1464432 J i t 

69J»71J97JOl 

PAGAMENTa DMDtUBO ; 
II 4bri4cmi9 ocl died •« * c«a«o oer Toereiii* I t * J sulle azioni soctoll * poaobile, 

quota, al netto deli'imposto cedolore d'occomo, o partire da kmedl 27 aprile' 19f4 t 
lurtf lc filio* della Banco in Hajia contro presentozion* doi ccnifkoti pes la 

24 «or*t l f M . 
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