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Assemblea generate ordinaria del 7 aprile 1967 
Presieduta dal Dott. Raffaele Mattioll. si e tenuta venerdl 7 

aprile, in Milano. 1'Assemblea generate ordinaria degli Azionisti 
della Banca Cainmerciale Italiana. 

II Presidente Dott. Mattioli ha dato lettura della seguente 

Relazione del Consiglio di Amministrazione 
Signori Azionisti. 

avete sotfocchio il nostro bilan 
cio al 31 dicembre lOGfi, articola-
to in un con to patrimoniale e tin 
conto economico. due specchi the 
M integrano e illuminano recipio 
camente: il primo ci da la sittia 
zione d'arrivo alia chiusuni del 
1'e.serci/io e la lissa come era a 
quella data, il secondo ci riassu 
me i risultati del lavoro svolto du 
i ante tii(to I'anno. Insieme ci of 
fiono. da due punti di vi-ita con 
vergenti. un'immagine « stereosco 
pica ». densa di rilievi e di pro 
speltive. dello stato dei nostri af 
fari. 

Per cerc-aie di render piu nitida 
e leggibile tale immagine. abbia 
mo recato alcune varianti alia 
presentazione dei due conti. scio 
gliendo nelle loro eoni|/onenti rer 
te .voci riassuntive ed esponendo 
ne altre. non piu per saldi. ma 
nelle loro poste generatrici attive 
e passive. Hitenianio cosi di con 
validate il proposito. espiesso piu 
volte negli anni scorsi, e talora 
non sen/a qualche punta blanda 
mente iionica. di non distrarci in 
questi nostri rendiconli con il di 
scorrere dello faccende del globo 
terracqueo. ma di oceuparci sol 
tanto dei fatti nostri; di limitarci 
a t coltivare il nostro giardino i. 
che ci da non pochi pensieri. ma 
anche non piccole soddisfazioni. 
La spiegazhne e, quand'occorra. 
il commento dello nostre poste con-
tahili esatiriranno il cerchio degli 
argomenti e delle osservazioni che 
ci stanno piu a cuore. 

Leggiamo dunque insieme i pro 
spetti del nostro bilancio. comin-
ciando dal passivo, non tanto per 
omaggio all'antica massima com 
putistica che predica il passivo 
.sempre piu ceito dcll'attivo. e 
nemmeno perche crediamo che si 
debbano considerare prima i c mez 

i zi ». nostri e di terzi. e poi i «fi-
ni > ctii sono impiegati. giacehe 
sappiamo troppo bene che il loro 
rapporto non e cosi schema!ico. e 
che gli impieghi generano depo.si 
ti. e che cento aitri vincoli can 

. snli e non catisali legano le voci 
dell'attivo e del 'passivof "ma per-

. ch6 il discorso sara piu sciolto se 
parliamo prima del credito che ci 
siamo nssicurato e poi di quello 
che abbiamo coucesso ed erogato. 

Partiamo allora dalle prime vo
ci del passivo. il capitale e le ri 
serve. II capitale e passato a 40 
miliardi dai 20 deU'eseicizio pre 
cedente. Abbiamo gia detto. detto 
c ripetuto, le ragioni che hanno 
splnto a questo aumento. Basti 
solo ribadire che la cifra. pur rad 
doppiata. non corrisponde ancora 
alle esigenze della nostra struttu-
ra e capacita operativa: I'impor-
to del capitale nominale e delle 

' nserve a|>erte — inferiore di mol 
to at nostri «fondi propri » — 
non e sic et simpliciter un tegu 
mento legale che si assume come 

> parametro dt * norme protettive >. 
ma uno strumento di lavoro. amal-
gamato e fuso con tutti gli altri 
di cut la banca pud disporre e 
con i quali dunquc occorre si tro-
vi sempre in armonico equilibrio 
funzionale. 

Questo rapido excursus riveste. 
ovviamente. nella circostanza 
o<lierna soltanto nn signiflcato. di-
temo cosi, mdtcativo. e lo tron-
cliiamo per nassare a considerare 
la voce successiva. qtiella della 
raccolta. Nel complesso essa ha 
raggiunto i 2.756 miliardi. Ma poi 
ch6 comprendc. oltre alia raccol 
ta propriamente detta. in lire e 
in divisa. altri conti di varia na 
tura. come quelli che racchiudono 
le nostre riserve liquide non pa 
tentt. il suo aumento efTettivo e 
di circa 4:t5 miliardi. ossia piu di 
un miliardo e mez7o per ogni gior-
tio lavorativo. e in capo all'anno 
circa il 19'*. Sc teniamo conto 
delle sole lire della clientela. l'ati 
mento si riduce all'I IT-, e resta 
cosi alquanto al di sot to di quel 
lo del sistema. Questo scarto ac-
quista pcraitro un preci^o signifi 
c»to sol che si rifletia che da un 
lato la concorrenza ha continuato 
a scartellare. anche m quel set 
tore dei conti interbancari che 
sembrava sojigetto a dirctta disci 
plina da parte della Banca d'lta 
lia. e dall'altro che noj. staccan 
doci dalla condoita srgiuta da mol 
te altre banche. ci siamo sforzati 
c siamo nusciti a collocare tia la 
nostra clientela. o^sia con canco 
per !o mono immediato ai nostri 
conti. ben 173 miliardi di titoli. 

Crediamo quindi di poterci aste 
nere dall'arzigogolare attorno a 
quella cifra globale. anche se. tra 
dotta in quattro miliardi e mez-zo 
di dollari. ci assicura un rango 
elevato tra le banche di tutto il 
mondo. Cogliamo anzi quest occa 
stone per rcspir.gerc quel c n t e n o 
scolasticamente amencaneggiante 
di classificare le banche in ba*e 
alia cifra onnivora della loro rac 
colta. sema tener conto cioe del 
come e di qxial genere di client! 
quella raccolta sia formata. ne 
delle agevoh manipolazioni di con
ti interni. ne delle altre essenziali 
carattcristiche che a una banca 
vengooo in primis dalla sua atti
vita creditizia e di intermediazio-
ne. Quel modo troppo facile di mi 
sura re rimportanza d: una banca 
e percid del tutto ingannevole 
qtiando mira a stabiliie una gra-
duatoria: Qui tnciptt numerare in-
cipit errare. 

A noi interessa piuttosto vede-
re come si componga e si dispon-
ga la cifra complessiva della ge 
nuina raccolta. Nonostante un leg 
giero compren5ibile spostamento 
verso 1'alto. la distribuzinne per 
scaglioni c rimasta ampiamente e 
armonicamente diversificata. U 
numero dei conti sfiora ormal gli 
ottocentomila. e comprende appe 
oa una mezza dozzina dei princi 

pah enti parastatali per 40 mi
liardi in tutto. ossia l'uno e mezzo 
per cento circa del totale della 
raccolta. II numeio dei conti su 
perion al miliardo non raggittnge 
il mezzo per mille del totale. Nel-
raumento generalizzato dei conti 
con enti c iesce la percentuale di 
quelli di clienti facilitati, mentre 
fiitninuisce quella dei conti inter
bancari. 

Questo acciescimento oiiiogeneo 
e ben ripartito della nostra rac
colta e un palese indizio. insieme 
a tanti alt11. di un difTuso mi-
jiltoiamento della sittia/ione del 
paese in tutle le sue categotie eco 
nomiche. K difatti. nel decorso 
esetcizio. si e meglio manifestata 
quella distensione tra imprendito-
ri e autorita di governo di cui a p 
parveto i primi accenni al princi 
pio dellanno scorso l.e iniziative 
hanno cominciato a ridestarsi. e 
tutti gli indici portano a conclude 
re che il 19R6. pur con tutte le 
sue tittibanze e i colpi mancini 
della natura. e stato chiaramente 
migliore del 1965. In un clima di 
sostanziale stabilitu monctaria si 
e prodolto di piu (+ 12% per la 
produ/ione industrial . + 5 6'^ per 
i servizi. + \th-2% per i raccolti 
agricoli), si e importato di piu 
( + 16'.^) e si e esportato di piu 
(+ lli%). Non siamo cosi «mer
cantilist! » da preocctiparci per un 
aumento delle nostre compere al-
I'estero: e tanto meno quando le 
maggion importazioni riflettono per 
circa la met a un piu vivo ritmo 
delle nostre industrie (acquisti di 
macchinario e di materie prime o 
semilavorate), per il 31% un mi-
gliorato livello di vita (acquisto 
di carni. d'altri alimenti pregiati. 
di tabacco e di tesstiti) e per il 
10% tin piu alto consumo di fonti 
energetiche in generale (soprattut-
to pettolio e carbone). 

Cotnunque. 1'accre.sciuto deiicit 
della bilancia commerc ia l e stato 
agevolmente coperto dall'incremen 
to del turismo e delle rimesse dei 
iavoratori all'estero. dai noli atti-
vi e dalle voci minori della bilan 
cia dei pagamenti. talche le riser 
ve monetarie hanno potuto ancora 
aumentare di un~ Buon 10T>. rag-
aiungendo a fine anno, insieme al 
la rovesciata posizione con I'este-
ro delle aziende di credito. un to
tale di 3.100 miliardi. poco meno 
dt 5 miliardi di dollari. Questa ci
fra e pari a quasi sette mesi di 
importazioni. e risulta quindi ras 
sicurante. ma non eccessiva. co
me si 6 scritto e si scrive all'este
ro. dimenticando di quanto sia au-
mentato il volume della nostra eco 
iiomia. 1 nostri scambi erano il 
2.6% del totale mondiale nel 1959. 
1 3.8% nel 1965 e certo hanno pas

sato il 4% nel '66. 
II soddisfacente andamento del-

I'economia. sintetizzato in un au
mento del 5.5% del reddito na-
zionale. ha facilitato la formazio 
ne di risparmio monetario. favori-
ta peraltro anche da residue ti
ttibanze agli investimenti e da in 
certezze congiunturali tuttora adug 
gianti qualche settore produttivo. 
L'aumento della raccolta delle 
aziende di credito ha portato au 
tomaticamentc ad un aumento del 
deposito obbligatorio. A fine anno 
i deposit] vincolati da tutte le 
banche presso la banca centrale 
raggiungevano 3 868 miliardi. una 
cifra pari all'84% di quella della 
circolazione. 4.594 miliardi. A fi
ne gennaio 1967, per il normale 
contrarsi della circolazione. il de
posito obbligatorio arrivava a rap 
presentame il 95%. 

Una volt a. nei suoi bilanci 1 .sti 
tuto centrale usava distinguere la 
circolazione « per conto dello Sta 
to > da quella « per conto del com 
m e m o ». Oggi le attivita economi-
che dello Stato si sono estese tan
to che sarebbe difficile operare 
con sicurezza quella discriminazia 
ne. Ma un quid simile si pud tro-
vare nclla voce del deposito ob
bligatorio. una specie di c raccol 
ta per conto dello Stato >. poi che 
comprende fondi posti direttamen 
te (B.T.) o indirettamente a di 
sposizione dello Stato. Larguzia 
contabile. ricca di trabocchetti 
logici. potreblie indurre a escogi-
tare confronti e rapporti intesi a 
ra\-\-isare la trasforrr.azione mo-
dema di quell antica distinzione. 
Ma non divaghiamo. La cosa che 
qui preme mettere in rilievo e una 
sola, ed e chiara: il deposito ob
bligatorio. istituito per la tutela 
del risparmio. sia direttamente. 
sia indirettamente come misirra 
anti innazionistica. si e trasforma-
to anch"cs5o. senza tema di smen-
tire la sua origtne « protcttiva ». 
in strumento deila po'.itica mone-
taria. 

Sulla concorrenza sempre piu ac-
cantta e sregolata che la nostra 
raccolta ha dovuto fronteggiare il 
tacere e pio. anche perche non 
potremmo astenerci dal metteme 
in luce il lato patologico o. piu 
csatlamente. teratologico. Rilevia 
mo soltanto che nel complesso i 
fondi affidatici ci sono costati 81.5 
miliardi. meta giusta del totale 
delle « spese ed oneri >. una cifra 
che porta ad indicare un costo 
medio complessivo della raccolta 
supenore dello 0,22e« (ma solo del
lo 0.05*«- per le lire) a quello del-
I csercizio precedente. 

l,a voce cetsionari di effetti ri 
sconiau. che nel 1965. era span 
ta. rispunta nel 1966. Ricordiamo e 
ripeiiamo quel che abbiamo detto 
piu volte sulla normalita di que
sto strumento e specincamente sul 
nostro proposito di valercene ogni 
\-olta che le circostanze lo richie-
dano o lo consiglino. La ripresa. 
prima esitante, poi sempre piu de-
cisa della nostra economJa ha 
creato appunto tali circostanze: 
per assecondare il piu possibile lo 
sforzo dei produttori non abbiamo 
esitato a chiedere il comprensivo 

ausilio della banca centrale. La 
quale, data la pratica identita dei 
tassl riconosciuti sul deposito ob 
bligatorio e di quelli gravanti sul 
risconto. quando ammette un'azien 
da di credito al risconto riduce di 
fatto la sua percentuale del depo 
sito obbligatorio (cosi come ap 
plica una percentuale ridotta alle 
casse di risparmio). Tempera con 
una misura compensativa di carat-
tere temporaneo la rigidezza for 
male delle norme sul deposito ob
bligatorio. In altre parole, rico 
nosce implicitamente che di quel 
I'azienda si puo Hdate. e che le 
operazioni in tal modo asseconda-
te non hanno potenziale inflatorio. 
Lungi quindi dal pcritarci di ri-
correre al risconto. vediamo nel 
fatto che esso non ci sia negato il 
concreto riconoscimento della fon 
date/za della nostra linea di con 
dotta. 

Gli impeoni di firma, che trova 
no la loro conlropartita all'attivo. 
rappresentano risclii connessi con 
I'utilizzazione commerciale del no 
stro good will in una varieta gran 
djssima di operazioni. molte delle 
quali intese a financial e i nostri 
scambi con lestero. II loro reddi 
to. poco piu dell I % della somtna 
esposta. figura tra i proventi del 
le intermediazioni. in lire e in di 
visa. 

Le altre voci hanno prevalente 
carattere tecnico contabile. e ac 
quistano un significatn proprio so 
10 quando le poste della situazione 
patnmnniale confluiscono con quel 
le del conto economico. arrivando 
a coincidere nel saldo utile del 
lesercizio. 

L'utile nasce infatti dall'apporto 
delle operazioni attive, che ci ap 
prestiamo ad esaminare partita 
mente. 

Le prime voci. la cassa. i fondi 
presso I'istituto d'emissione. i Ion 
di disponibili presso banche. i 
B.T. e gli altri titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato. comprendo 
no il deposito obbligatorio e altri 
mezzi di tesoreria. misurano la 
liquidita di primo grado della ban
ca ed assicurano cosi la lubrifica 
zione di tutti gli ingranaggi opera 
tivi. II complesso di queste voci 
raggiunge gli RHH miliardi. con un 
aumento di quasi 200 miliardi ri 
spetto alia line del 1965. segnan 
do un progresso che e un elemento 
positivo sotto molti a.ipetti. ma 
che soprattutto assicura la nostra 
capacita di operare in qualsiasi 
evenienza e la possibility nostra 
di .elasticq resistenza sotto qual 
siasi tensione Del lavoro che svol 
ge la « cassa » Icilo sensu si pu6 
avere un'idea ricordando che du 
rante l'esercizio questo « cuore » 
dell'azienda ha « pulsato > quasi 
cinquanta milioru di volte, effet 
tuando operazioni per piu di cin 
quantamila miliardi. 

Oltre ad adempiere questa fun 
zione essenziale per I'agevole scor-
rimento di una congerie immensa 
di lavoro. le larghe giacenze pres 
so la banca centrale e quelle in 
divisa presso banche dell'estero 
hanno reso al conto economico 
quattordici miliardi e trecento mi 
lioni. mentre i B.T. e gli altri va 
Ion hanno contribuito sostanzial 
mente ad arrotondare i redditi da 
cedole su valori e partecipazioni. 
che figura no in quel conto per 21 
miliardi circa. 

Poche parole di commento ba-
steranno per le partecipazioni. una 
voce che non e cambiata di una 
lira. Le nostre affiliate all'estero 
hanno lavorato bene, con risultati 
economici pari a o migliori di 
quelli dellanno scorso. 1 dividendi 
che hanno distribuito superano di 
piu volte il valore di bilancio del 
le azioni di nostra proprieta. La 
Mediobanca ha continuato nel suo 
sano sviluppo affermandosi sem
pre piu tra le societa finanziarie 
italiane e in campo internazionale. 
11 crescente ausilio al lavoro del 
Fonsardo (oggi Credito Fondiario. 
S.p.A.). la nostra «sezione spe 
ciale» di credito ipotecario. ha 
recato indubbi benefici a un setto
re che e ancora tra 1 piu lenti a 
riprenriersi. 

I T'alori di proprieta richiedono 
qualche parol a di piu. In cifra 
assoluta questa voce non rappre 
senta gran che. ma e appunto 
questa sua esiguita che ne fa la 
chiara espressione di una delibe-
rata hnea di condotta. Le azioni 
rappresentano soltanto quel po" di 
titoli che occorre per il trading. 
ossia per soddisfare alle quotidia-
ne rtchieste dei clienti. italiani e 
stranieri. Non hanno quindi una 
funzione di investimento. ma di 
strumento per il nostro lavoro. So
no la inevitable « cas^a » del mo 
vimento titoli. 

Per le cartelle fondiarie e equi-
parate ricordiamo che da anni. 
non senza qualche sacrificio. ne 
abbiamo sostenuto il mercato. an 
cora relativamente ristretto. per 
sorreggere quel ramo di attivita 
che ha risentito. e nsente ancora. 
piu di ogni altro le ripercussioni 
degli scompensi degli anni passa-
ti. Abbiamo in cio scguito anche 
la direttiva specifica della banca 
centrale che ha riconosciuto a que 
sti valori la qualita di poter es-
sere utilizzati a fronte del depo 
sito obbligatorio. 

Esiguo. e da considerare anch'es-
so come il contingente necessario 
per il trading, e l'ammontare del 
le obbligazioni. E qui occorre ri 
petere che noi ci stacchiamo net-
tamente da quanto ha fatto e fa 
il grosso del nostro sistema ban-
cario. Quei pochi miliardi di ob
bligazioni in bilancio voglion dire 
appunto che noi facciamo di tutto 
per collocare nel pubblico le emiv 
sionj di cui siamo incaricati. e 
non le immettiamo nel nostro por-
tafoglio. Durante l'esercizio ab
biamo venduto ai nostn clienti 167 
miliardi e mezzo di obbligazioni 
(oltre a 5 miliardi e mezzo di 
azioni di nuova emisskme). e non 
poche altre di quelle che sono art-
date a flnire nel portafogli delle 
banche avremmo potuto collocare 
nel pubblico. 

Su questo punto ci siamo gia sof-
fermati nelle nostre tre ultime as 
semblee. Ma sembrerebbe che non 

ci siamo spiegati abbastanza. Cer-
chiamo di farlo ora. La tesi di mo-
da divulga essersi creato il canale 
tra finanza e credito attraverso 
I'impinguamento del portafoglio ob 
bligazionano delle banche. un ca
nale che setvirebbe ad esonerare 
le banche dallerogazione di ere 
diti (inan/iari ed a preservarle 
cosi dal diventare banche miste. 
salvaguardantlo la loro verginita 
di banche cosi dette « ordinarie ». 
Ora. quali sono le obbliga/ioni 
che vanno nel pot tafoglio delle 
banche? Nella quasi totalita sono 
titoli semi-statali o parastatali o 
comunqiie ammessi alle anticipa 
zioni presso la banca centrale. A) 
31 dicembre 1966 le azietule di ere 
dito possedevano. oltie a 3.150 mi
liardi di B.T. e altri titoli di Sta 
to. 3 025 miliardi di obbligazioni 
degli istituti speciali (dt cui KM 
di istituti fondiaii). piu 1.1'S'i mi 
liardi di obbligazioni IHI KNK1. 
KNl. e appena 198 miliardi di « al 
t ie » obbligazioni, tra nazionali e 
di enti internazionali Lascianio 
fuori le cartelle fondiarie e. ovvia
mente. le « altre*. Kestatio. gtos 
so modo. 3.350 miliaidi di titoli 
anticipabih (senza contare natural 
mente i titoli di Stato). Le obbli 
gazioni avrebbero dovuto iileal 
mente — secondo la « fotmula » 
- sostituirsi ai cretliti finanziari 
In realta. invece, si aggiungono 
ad essi (che valutiamo in base al 
la nostra esperienza e alia cono 
scen7a che abbiamo del mercato. 
in 1.500-1.GOO miliardi almeno). 
mrmando una massa eteroclita ro 
•ante sui 5 000 miliardi. 

Ci si potrebbe obiettare che al
meno il grosso delle emission! de 
gli istituti speciali mobiliari (per 
circa 1.411 miliardi) avrebbe do
vuto andare a vantaggio e sollie-
vo del settore privato. Ma. a par
te il fatto che. quando cio avvie-
ne. il privato e messo in pratica 
nella condizione di non poterst piu 
muovere e di dover cercare di ot-
tenere nuovi crediti bancari sen
za la disnonibilita di garanzie va-
lide. un quesito sorge imperioso e 
richiede non meno perentoria ri-
snosta. E cioe: di quanto il siste 
ma alleggerisce la quota di cre
dito linanziario che ha erogato al 
.orche immette nel pioprio porta 
foglio le obbligazioni che sotto 
scrive? Di nulla, se non « rien 
tra » nel credito concesso (non par
liamo di quando ne concede di 
nuovo: vi abbiamo pur mo' diret
tamente accennato!). Di un < gra
do > di liquidita nel caso opposto. 
in quanto sostituisce a un ere 
dito fmanziario un titolo su cui puA 
ottenere anticipazioni dalla Ban 
ca d'Italia (o nobilta deila cam 
biale antica!). Ma in nessuno dei 
due casi la situazione puo consi 
(lerarsi « risolta ». e si ingiganti 
see I'ombra che aduggia il nostro 
mercato e il suo vibratile centro 
monetario. 

Pure sotto un altro aspetto que 
sta lendenza e di nefasto influs-
so. immediato e deleterio. Quel 
tot % di finanza che il sistema 
eroga sottoscrivendo obbligazioni. 
lo eroga sostituendosi al rispar-
miatore. il quale non e stimolato 
a comprare titoli. perche la banca 
gli rimunera i suoi depositi ad un 
tasso non molto lontano da quello 
nominale delle obbligazioni. II mer
cato linanziario viene cosi addor-
mentato con i sedativi della pi-
grizia. E tutto il sistema dei tassi 
ne resta dislocato. tanto che non 
e irragioncvole apprensione quella 
di chi teme che il cosiddetto fi 
nanziamento dei cicli della produ-
zione e degli scambi sia sotto la 
minaccia di un'esplosione che pu6 
far scoppiare da un lato l'eser
cizio ordinario del credito e dal
l'altro le difese opposte aH'infla 
zione. Altro che dissertazioni sul 
la liquidita! 

Noi siamo completamente al di 
fuori di queste pratiche e di que
st! espedienti, che arrivano ad 
estremt quasi grotteschi. Ma non 
possiamo trattenerci da un crudo 
interrogativo: in che posizione si 
troverebbe il sistema. e con il si
stema I'economia del paese. di 
fronte a massicce richieste di au-
tenlica liquidita in regime di tassi 
ipertesi e crescenti? 

Basti per ora. in questa sede. 
aver posto la domanda. Che si con-
verte nell'altra: come possiamo 
contribuire a restaurare. o instau-
rare. un piu sano equilibrio nella 
struttura finanziana delle aziende 
produttive? E cioe: come provo-
care il risveglio del mercato finan 
ziario. il vero e non quello extra 
uterino? Tanto piu che quel risve
glio porterebbe anche un altro be-
ncficio risolutore: pennetterebbe 
di nstabilire I'equilibrio tra il set-
tore pubblico vero e proprio e quel 
lo procfottivo (privato e pubblico). 
si che !e necessita del settore pub 
blico possano continuare ad esse-
re soddisfatte senza che il sistema 
bancario debba pigramente sosti 
tuirsi al risparmiatore. e il setto
re produttivo ritrovi i suoi organi 
respiraton. i suoi mezzi di \ i ta e 
di crescita. 

A questo fine abbiamo piu volte 
invocalo provvedimenti atti a ri-
dar tono al mercato azionarir<: ab
biamo chiesto che gli investiton 
istituzionali o; ten pa no maggior li 
berta di acquisiare titoli a redd: 
to vanabile. abbiamo invocato la 
costituzione di fondi fiduciari di 
inves'imcnto. abbiamo lamentato 
la nostra (e solo nostra, nel Mer 
cato Comune) rtgolamentaziooe 
della nominatriita obbhgatoria. 
Con ancor piu fermo convincimen 
to dopo tante esperienze negative. 
ripetiamo oggi che si impone una 
rapida e radicale riforma del re
gime di tassazione delle societa 
anonime e dei loro utili. Si prov-
veda per intanto. senza ambagi 
e senza indugi. alia cser.zione de 
gli aumenti di capitale dalla im
posts sulle societa. in modo che fi 
scalmente le nuove azioni siano 
per il conto economico delle azien
de sullo stesso piano delle obbli 
gazioni. Tutu la vita economica 
deve potersi basare nel suo svolgi 
mento sopra un sistema che fun 
zioni senza produrre quei violen 
ti sbandamentl e quelle flagranti 
sperequazioni che da troppi anni 

frastornano e deformaiio il merca
to dei titoli. Perissent les colonies 
plutot qu'un principe! e un detto 
passato in proverbio [>er scherni-
re il dottrinarismo astiatto e tan
to piu incoei ente quanto piu si vuo-
le consequenziario. 

Di>po averli esorcizzati per quel 
che ci riguarda. non vogliamo evo-
care a spavento altrui spettri e 
fantastni. Abbiamo dimostrato coi 
fatti, quando la nostra azione di 
sostegno jwteva biiggenre previ 
sioni disastiose, di non \acillare 
nella linea di condotta prefissaci e 
di non teniore l foschi pre.sagi. 
Ma con la stessa ferme/za dobbia-
mo. oggi che ci tioviamo di fron 
te a una svolta congiunturale, ri 
badire non solo che ovviamente 
persisteiemo nei nostri propositi 
ma che ci sfor/eremo con tutti l 
mt'//i di cui dis|H)Mianio poi con 
con ere a raddri/.zare le stotture 
del sistema e (>cr provaie ancora. 
e di continuo. con reloquenza dei 
risultati, la salutate giustezza del 
nostro orientamento. in materia di 
crediti e in materia di raccolta. 

E siamo giunti cosi alia voce piu 
importante e sigmficutiva del no 
stro bilancio: quella del credito 
eiogato, per cassa e non per cas 
sa. E' il credito infatti la ragio 
ne vitale deH'esistenzn di una 
banca e la misura piu esatta del 
la sua attivita. Tale misura ci in 
dica un aumento delle nostre fa 
cilitaziom per cassa di 320 miliar 
di. ossia del 19.7"<>. una percen 
tuale nettamente superioie a quel 
la del sistema ( + 14,6'i) e di ogni 
suo gruppo di aziende. II rapporto 
al 31 dicembre. fra impieghi e de
positi in lire, che per il sistema — 
all'infuori di noi — e del 66^. 6 
per noi dell"83Vo. quindi dt 17 pun 
ti. e cioe del 25^4% su|>eriore a 
quello di tutte le altre aziende di 
credito. Questo primato riflette 
una condotta decisa e ragionata 
su cui abbiamo insistito piu volte. 
Occorre soltanto sottohneare an
cora una volta il parallelismo tra 
il nostro proposito di assistere e 
promuovere ogni sana iniziativa. 
anche nelle sue fasi critiche di 
sviluppo e di consolidamento. con 
il proposito non meno fermo di 
sviluppare lattivita e la capacita 
operativa della nostra a/ienda. in 
uno scambio armoniosamente re 
ciproco di impulsi energetici tra 
noi e I'ambiente in cui lavoriamo. 
Ritorniamo cosi a constatare che 
siamo condannati ad allargare la 
nostra base di lavoro. cioe. dicia 
mo pure sollazzevolmente. ad 
espanderci come I'universo che. se
condo gli astronomi piu accredi-
tati. e in continua espansione. e 
dura solo in quanto cresce e si 
dilata. 

La distribuzione dei nostri cre
diti per rami non present a sposta 
menU significativi: han guadagna 
to qualcosa. percentualmente. I 
trasporti (Alitalia), gli ahmenta 
ri. il commercio al minuto. I'edi 
lizia. il legno. le pelli. la metal 
lurgia: hanno qualche decimo di 
1% in meno gli olii minerali. la 
meccanica e la chimica. La distri
buzione per zone mostra una lieve 
diminuzione (sempre percentuale. 
s'intende. ossia relativa) nel cre
dito erogato al trianeolo industna 
le (cui non vogliamo certo appli 
care t disincenlivi »). al Centro e 
a Roma, contro un aumento nel-
I'ltalia nordorientale. nel Mezzo-
giorno e nelle Isole. N6 ci sono da 
rilevare alterazioni sintomatiche 
nello scaglionamento deglt utilizzj 
per importo: sono naturalmente 
aumentati tutti gli scaglioni. e per 
numero di posizioni e per valore. 
ma la cifra dei grossi crediti. ol
tre il miliardo. per cassa lire ^ 
cresciuta appena di una decina di 
unita. giusto di quanto si sono ac-
cresciuti i conti correnti passivi 
con "=aldi suncriori al miliardo. 

La rota7ione degli utihzzi e sce-
sa di qualcosa rispetto al 1965. pur 
restando nettamente superiore al 
1964. La spiegazione sta. pei una 
parte molto modest a. nel piu lento 
giro dei crediti finan/iari. e. jier 
la parte maggtore. in fenomeni 
propn ai singoli rami: alia Icntez 
za dei pagamenti da parte degli 
enti pubblici appaltanti (edihzia) 
o. inversamente. all"accelerato rit
mo dt pagamento delle societa con 
cessionarie di scrvizi telefonici. 
alia pesantezza dei mercaii degli 
agrumi. delle ton-erve vegetali e 
del pollame. ai piu 'arghi finan 
ziamenti di formaggi in stagtona-
tura. alle ditticolta del marmo e 
della carta, alle accresciute nece«i-
sita di circolante e al potenzia 
mento degli tmpianti per i mate 
nali da costruzione e per il vetro. 
al minor movimento dei canlien. 
al trasfenmento di alcum grossi 
crediti dal settore c fertihzzanti » 
a quello della < chimica >. 

Ma non \ a dimentxato che an
che quest! rami sottoposti a osser-
vazione parttcolare hanno utilizza 
to piu credito che nel 1965 e che 
il loro movimento di conto si e 
quasi sempre accresciuto. ije ci 
fre globali dissipano pot ogni so-
-petto di « stagnazione >. poiche 
^egnano un aumento della percen
tuale degli utihzzi iugli accordati 
dal 65 al 70 c e un aumento sen 
ra precedenti. di mil.e miliardi cir 
ca. del movimento d; conto. che 
ha sorpa^vato co<i la cifra di 
8500 miliardi. N'e i ien\a una pre 
c.sa sensazione della \ntahta e del 
la alacnta dei txrtn affidati. che 
ci ha incorrggiati a sostenerh r.ei 
loro sforzi ed a ricorrere. por po 
terlo fare, anche al risconto. 

II risultato di questa azior.e per 
il conto economico si legge nella 
cifra di 106 miliardi di interessi 
e prowigioni su sconti di porta 
fogho e conti correnti. che. som 
mati ai 14 miliardi di interessi su 
fondi disponibili presso banche. 
portano a 120 miliardi i redditi del 
la « gestione impieghi » (depurati 
degli adeguati accantonamenti per 
crediti dubbi). contro un costo del
la raccolta di 81 e mezzo. E se 
questo. come abbiamo chiarito. e 
cresciuto per le lire dello 0.05% 
rispetto al precedente esercizio. U 
tasso medio degli impieghi in U 
re ha subito una falddia dello 
0.24%: il taglio deUa forbice (0.29 
per cento) nasce da un solo e me-

desimo disordine, e il chiudersi 
delle due cesoie sul « margine uti
le » e un'operazione unica e con 
vergente. Quando poi al costo mo 
netario della raccolta si aggiun 
gano gli altri costi di personale. 
amministrazione e tasse, il costo 
dei mezzi amministrati tocca qua 
si il 6.5'fc. 

Non desta quindi meraviglia la 
modestia del nostro utile netto in 
confronto al c fatturato >. o->sia al 
la somma del nostri impieghi e in 
vestimenti. che si e aggirata nel 
la media dell'anno sui 2.51)0 miliar
di. L'utile netto di 3.432 milio'ii 
ne rappresenta mono dell'1.40 per 
mille. Se pero si tien conto che 
quei 3.432 milioni di utile racchiu 
dono anche 1 proventi delle inter 
media/ioni e dei crediti non per 
cassa. salta subito agli occhi che 
noi vendiamo la nostra merce. il 
danato. si e no al puro pie/zo di 
costo 

La mutilaziune del uiaigine tun 
tano di ptofitto ha i>otuto es<er 
accorciata solo con lallarganien 
to della nostra base operativa: 
guadagnandu meno su ogni lira 
die lavorava. ma in definitiva gua 
dagnando piu con il lealizzaie quel 
ndotto margine unitarto sopra una 
massa d'affari piu cospicua. Ri 
prova della nostra necessita di 
crescere, che abbiamo gia ricor-
dato essere la caratteristica es
senziale della nostra situazione e 
conditio sine qua non perche la 
nostia esistenza conservi la sua 
carica vitale. E riprova. piu in 
generale. che I'industria bancaria 
e. come spesso abbiamo alTermato. 
un'industria < povera ». che lavo 
ra con margini di utile estrema-
mente piccoli. resi inoltre fragilis-
simi da chi. comiwrtandosi come 
abbiamo narrato nel campo dei 
saggi passivi. si vede poi mdotto 
a comprimere quelli attivi per non 
lasciarsi sfuggire quel mampolo 
di clientela che sa di dover con 
servare per non trovarsi a dover 
rinunziare all'esercizio del me-
stiere. 

Abbiamo accennato dianzi. e ri
petuto pour co»se parlando della 
rotazinne degli utilizzi. ai crediti 
finanziari. Piu volte abbiamo espli 
citameute dichiarato. con riferi 
mento anche alle caraiteristiche 
particolaii del lavoro bancario in 
un paese come il nostro, che i no 
stri impieghi contengono una quo 
ta di credito linanziario. una quo 
ta di entita non trascurabile in ci
fra assoluta anche se non preoc 
cupante in ragione percentuale e 
in rapiKiito alia struttura del no 
stro bilancio. 

Orbene: nell'ultimo tnmestre del 
l'esercizio decorso abbiamo proce 
duto. oltre aH'analisi semestrale 
di clinica cautela per l'accerta 
mento delle posizioni cosiddette 
dubbie. ad un minuziosissimo e pe 
santissimo lavoro di revisione cri 
tica. cui sottoponiamo ogni tre-
quattro anni il nostro servi/io cre
diti: un censimento particolare dei 
nostri impieghi inteso specifica 
mente a snidare, a identificare. a 
classificare tutti i crediti in sapore 
e odore di finanza ed a guidarci 
nell'apprezzare il comportamento 
rotativo dei loro utilizzi. Tirate le 
somme. il poderoso lavoro com-
piuto porta il totale dei nostri cre
diti con carattere linanziario. tra 
grossi e piccini. a 200235 miliar 
di. pari a circa il 10 12% dell'am 
montare dei nostri impieghi. Am-
mettiamo pure che tale importo 
rappresenti nel sistema la fetta 
piu grossa. ragguagliabile in ipo 
tesi al 15% del complesso dei suoi 
crediti finanziari. Questi verreb-
bero cosi a risultare di quei 1.500 
1.600 miliardi che abbiamo segna 
lato. e ad indicarci che la quota 
dei crediti finanziari del sistema 
senza di noi sarebbe di circa il 
9 10%. 

La cifra dei nostn crediti fi-
nanzian non pud certo considerar 
si una bagatella. e pur se non ne 
siamo preoccupati. vale tuttavia 
la pena di guardarla un no' piu 
da vicino per cogheme le caratte 
ristiche. da cui discende. o w i a . 
mente. il suo grado di sicurezza e 
di definitiva liquidita. 

Lasciando da parte gli utilizzi 
dei gruppi del « credito ». dei cor-
nspondenti dell'estero ed altre po
ste che hanno tutte la stessa fisio 
norma strutturalc r.on finanziaria. 
e considerando le nostre 1.012 po 
sizioni con utilizzi al di sopra dei 
300 milioni. troviamo che il grosso 
del credito finanziano — per com-
plessivi 200 miliardi in cifra ton 
da. riguardanti 252 imprese. — e 
andato per un po' piu della meta. 
105 miliardi circa, ad aziende pri 
vale (209). e per un po meno di 
meta. 9H miliardi circa ad azien 
de a partecipazione statale (43) 
Per gli utihzzi al di sotto oei 300 
milioni. la Mima ponderata della 
quota « finanziaria » si aggira sui 
35 miliardi. 

Non vi e stata. dunque. sotto 
questo aspetto. nessuna notabile 
t distorsione»: anzi. a voier e* 
sere giusti. se si tien conto del piu 
accentuato dinami«mo e delle p:u 
numerose imziatne delle aziende 
parastataii. si p.jo av\entire una 
lieve « preferenza » per il settore 
privato Se pero fra !e aziende pri 
vate procediamo ad alcune « d e 
rxirazioni » piu o meno d:scutibih 
in linea di pnnc:pio. ma comun 
que di pe>o molto relativo (30 
aziende per circa 20 miliardi). al 
.ora 1'importo globale dovuto da 
chi utilizza p:u di 300 milioni si n 
duce a circa 85 miliardi (per 179 
aziende). AggiuTtfiamovi pure i 35 
miliardi « finannari > contenuti nei 
crediti concessi ai nostn debitori 
che utilizzano per meno di 300 mi 
lioni: la *omma si aggira sui 120 
miliardi. e cioe poco piu del 6% 
del totale degli utilizzi Quelli ad 
aziende con partecipazione statale. 
98 miliardi. se presentano proble 
ml di natura afftne sotto I aspetto 
tecnico di ncorso al mercato. so
no dal punto di vista rischio da 
considerare sopra un piano djverso 

Se infine si tien conto che i cre
dit! finanziari alle imprese priva
te sono largamente distribuiti tra 
i vari gruppi economici — nessu
no dei dodid grandi gruppi ha 
piu del 27% del totale — mentre 

quelli ad aziende paiastatali so
no concentrati per l'84% nel grup 
]M metalmeccanico che comprende 
la siderurgia. base ed alimento di 
tutte le attivita intiustriali, pub 
bliche e private, ne risulta che il 
« peso » dei problemi viene ad al 
leggerirsi di non poco. 

Anche questa volta. dunque. il 
* censimento ». diremo cost, « isti 
tuzionale » dei nostri crediti ci ha 
rinfrancati — e molto — per quan 
to riguarda la saldez/a della no 
sti a situa/ione e la misura che ab 
biamo saputo osservare pur nel 
nostio sforzo per assecondare la 
crescita delle aziende e avviarle 
.1 quella tiasformazione che varra 
a dar loro la piu confacente e 
adeguata struttuia finanziaria. K' 
il nostro * tiuodo ». ed e criterm 
inesorabile di conti oil) iieH'accer 
tamento e nella delerminazione del 
leffettivc grado di sviluppo di una 
economia: l'indehi>amento finan 
?iario nelle sue moltpplici forme 
QUO essere utile, soccorrevole. ne 
cessario in certo contingen7e o 
emergenze ma non puo sostituire 
il salubre apixuto di adeguati mez 
zi piopri. Quel « siero fisiologico » 
pud sorreggerle in parten/a. ma le 
debilita a lungo andare. E biso 
gna comunque osservare proi»or 
zioni e misure: un no' di stcro ac 
curatamente dosato pud essere im 
messo nel circolo sanguieno. trop 
po siero potta alia anemia perni 
ciosa La banca. anche una banca 
otdinaria. pud aiulare a su|)erare 
uno sfasatnento temporaneo tra il 
fabbisogno e la provvista di capi 
tali: non pud con il credito sosti 
tuirsi permanentemente al mercato 
nel provvedere ai « mezzi propri » 
richiesti dalle esigenze economiche 
delle imprese. 

Dei crediti non per cassa e de
gli effetti all'incasso abbiamo gia 
parlato. Non restano che due voci 
dell'attivo che meritano una pa-
rola di commento: quella degli sta 
bill e quella dei mobih e tmpianti: 
il nostro « macchinario». che fi 
gura in bilancio per una cifra di
remo cos! r simbolica ». e ha por
tato al conto economico un reddito 
di 1.374 milioni. La fin troppo pa 
lese esiguita di quella cifra di bi 
lancio ha molte jjiustificaztoni. sto 
riche contabili e tecmche Ma ha 
anche e soprattutto un sigmfica'o 
allusivo ed pvocativo: in quegli 
edifici. sparsi per tutta ITtalia. e 
riccamente dotati di congegni di 
calcolo. di comumcazione e di si 
curezza. vivono e lavorano i no 
stri dodicimtla collaborator!, sen 
/a i quali e stabih e apparooclu 
non sarebbero che cosp inerti. e 
mesistente I'organizzazione di cm 
meniamo vanto. Quel piccolo eser 
cilo altamente addestratn e in ve 
rita la voce piu importante del 
nostro bilancio. Vassel pit) pre 
zioso. il mezzo per viviflrarc e far 

fruttare anche quell'altra ingente 
posta invisibile che e lavviamen 
to dell'azienda. 

A tutti i nostn collal>oralori n 
volgiamo anche in questa sede. e 
non pei nto abituale. un ulogio e 
un ringiaziamento. Dubbiamo pe 
rd dire al tempo stesso che il per 
sonale non ci da solo motivi di 
orgogho. ma anche di preoccupa 
zione. La spesa relativa sfiora i 
60 miliaidi, quasi il 90'"r delle spe 
se general! escluse le imposte 
(l'K0"r circa con le imposte) Soni 
mata al costo della laccolta. la 
cifra fa traboccare il piatto del 
la bilancia « gestione danaro >. che 
peide cosi il suo equilibrio teem 
co economico E se pure la pro 
duttivitn unitana e aumentata an 
che per elTetto degli investimenti 
in macchine e di ingegnosi accor 
gimenti ammmistratiM. il costo 
pei midline ammuusMato testa 
molto elevuto. e duompente ta 
sua inciden/a sul conto econouiivo 

Questo si liassume in 163 mi 
liiirdi di nravi — 120 e me/zo da 
gli impieghi 22 dalle parteeipa 
'ioni. valori e immohili 20 dalle 
inteiniedia/ioni. - a fionte dei 
quali tioviamo HI miliardi e me/. 
/o di costo della raccolta. La dif 
ferenza lorda di un'ottantina di 
miliardi e assotbita pei tre quar 
ti dagh stipemli ed oneri per il 
personale (59 miliardi) e per il 
reslo dalle sjiese d'esercizio (6 8 
miliardi). dali ammortamento de 
gli immohili ed impianti (1.5 mi 
liardi) e soprattutto dalle tas^e 
che prendono 10.4 miliardi. ossia 
Did del triplo del residuo utile net 

to. 3.4 miliardi. cifra del 14% su 
periore a quella del "65. d ie e sta 
ta raggiunta dopo la consueta me 
vitabile pudzia radicale di tutte le 
posizioni dubbie, sen/a intaccaie 
le nserve piecostituite che an/i 
abbiamo dovuto piuden/uilmente 
increnientare. 

E° chiaio quindi d ie il tond.i 
mento ohiettivo e loncieto drll.i 
nostra condotta sta nella neccs*! 
ta di tenet d occhio il grado tn 
ngidita o pcggio di tenden/iali 
enlidgione. di tutte le voci dei en 
sti (iia sappiamo che i! cairn 
delle spese sara appesan'ito nel 
corienie o>eici/io di c r c a due mi 
li.tidi e mc' /o meia per la » deli 
scali/7H/ionc » degli oneri sonali 
e meta poi le addi/iotuid del 111'.-
sulle imixiste duetto Un qu.iNi.iM 
dggravio di un altra voce (itial 
siasi. e in pi una linea i per«on.i 
le « e i CON'O della racu>ltai 
I una e I altia in lase di uuiu:et.i 
e mquictante * omula/ionc » fra 
di loro - iiviehhe jier for/.i riper 
ciissto-ii immed'atc sul pio/./.o dei 
nostri servi/i e frenerehbo quindi. 
foise in oparabilmente - S|MH"I' 
in questa fase di « svolta » della 
congiuntura — quell espansiorii' 
del nostro lavoto d i e e come s o 
visto. condizione as^outn e pie 
Ejiudiziale pei il re-.pno e la vita 
della nostiji a/ienda Non e que 
sta una delle sod'e trrpidc mvi) 
ra/ioni al « senso enmune t E' il 
risultato mcontiovertihile di un 
paio d'oppiazmni antmetiche elf 
mentan E spiega esanrii'iitemen'r 
anche In riparti/ione liell'iitile clu 
riui appiesso pioponiamo 

L'esercizio clnude con un utile netto di 
da npnrtire come segue: 
assegnazione alia riserva ordmana 

L. 3 4>1 JJ.! 5.1 

> 7")U 0C0 0. (i 

5'1 al capitale socinle '20 miliardi godimento 1' gen 
naio. piu 20 miliardi godiniento 1' luelio) 

ulteriore 3,2"o nl capitale sociale (come sopra) 

piu: 
avan/o ntill esercizi precedenti 

ulteriore assegna/ione alia riserva oidmana 

nporto a nuovo L. 
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L"Assemblea ha appiovato la Re
lazione del Consiglio di Ammini 
^trazione nonche quella del Cotle 
iio Sindacale. 

Ha pure approvato il hilancio 
ctuuso al .11 dicembre 1966 ed il 
proposto riparto degli utili. col) 
l'aumento della riserva ordinaria 
a L. 12 250 000 000 e la assegnazio 
ne di un dividendo deirH'i% pro 
quota al capitale sociale 

Neila riunione del Consiglio 'ii 
Amministra/iune. tcnutnsi -.uhitn 
doiw I'Assemblea sono «ta'i rielp-
U Piesidente il dull Rallaele Mat 
tinh e Vice President! tl dott ing 
tiiovanni Kolonari , e l'av\. ("oi 
'ado Eran/i. 

Ammimstratori Delegati sono i! 
rlott Carlo Bombieri e il enmm 
\laceo Rossi 

Bilancio a l 31 Dicembre 1966 

A T T I V O 
Cassa L. 7a 506 432 8yy 
Fondi presso I'istituto d! emls-

Sione » 170 449 872 487 
Fondi disponibili presso Banche » 253 fi'15 2fi7 a.si 
Buonl del Tesoro ed altri Ti

toli di Stato . . . . . » 343 546 706 ;ci-
ritoll RaranilU dallo Stato . . » lfi .nn 404 2:12 
Valori dl proprieta: 

Azioni L S 524 055 691 
UhhllKazlonl-

lndu!<trla!! 
e diverse L 8 331981207 
fondiarie t 58 9fi7I05 502 > 73 *2.i 14J il-i 

Hancripazlonl: 
Afllllaz bancarte estere . . » 154fi4Ky2D 
Mediobanca > 2 527 filO 00(. 
Credito Fondiario s 3 4BaoooOo«' 

Crediti per cassa* 
PonafogllO > 338 642 712 07 
dont 
rL«contatO: 54 721 703 611 
Conti correnti e Cornspon-
dentl debltori * 1.543 3BO 124 7ii. 
Rtportl > 8 373 420 Mj 

Crediti non per cassa: 
Debltori per avail! e fide-
Jusslont > 2'.5f,-.f. 4!«7 4(1 
Debltori per crediti conter-
mati * 37 547 730 08.1 
Debltori per acrettaztonl » 7 247 3.14 897 

Ellelll per I'lncasso » 95 243 0;5 03f 
StahlU di proprieta ad uso Q-

llatl e diversl > 160 337 00C' 
Moblli ed tmpianti 1 j 

P A S S I V O 

Htficrva 

Azionisti Conto dividendo 
Kac-c-olta: 

Dt-posiii H rl^pa.-mio e L i 
bretti di Conto Coirvnie . . 

Conti corient l e Corrispon-
dentl creditor! 

A.«.«ej»nl In circolazione . . 

Cessionarl dl erTeitl r!«contatl 
lrnpegni dl tlrma 

Credit or 1 per avatll e fl-
dejusfllonl 

Creilnorl per crediti con-
fermatl . . . . 

Acreiiazlonl commerc ia l . . 

v.'edentl di et let i l per I'lnraMO 

1 Parl l ie varie e iransltorle . 

1 Rutconto a favore t^ercUio 1̂ 67 

Avanzo utl l l Esercizi prere-
dentl 

. I 'Hlc nello dell Escrcl/lo . . 

L 

» 
> 

» 

» 
B 

* 

> 

» 
> 
> 
» 
t 

* 
» 

4f, I.I 0 o;ifi fKiii 

11 .Till (Mil IM (• 

4 'SI .2i 

I.U M\ .WQiui 

2 2UH)3A yjh 4.U 

51 i i 3 'jus ;:t. 

54 721 711B •>: 1 

215 *->;-!'• I'»7 4.i. 

57 517 *3I' Vr. • 

7 241 .U4 «;•• 

J5.T-V 5«1 7 1 . 

ISMnU 4 1 ! 9 . ' 

4 2-t. 121 2 . 

53 374 6 . 1 

3 4.12 223 SS 

Valori !n deposito-
3 saranzta L 2^7 93>* 5«rt 30y 
1 cn^todia « t 370 070 e22 321 

L 3 264 823 455 315 

. 1 6»>3 0l0 42tlh,'« 

L 4 932 333 *7=> 94^ 

Oepo'ltant! dl v^torl: 
a ijaranzla I. 2~*1 9.>y j->* M'i 
a cuModia t 1 37u 070 822 32i 

L 3 264 823 453 3.5 

• 1 KftfOlO 42fi b.~>" 

L 4 VM A 13 -m S4 > 

Conto Profitti e Perdite 

SPESE ED ONERI 
Ciraio Je.ia « Raccolta > per: 

Interessi sul Deposit! a rt-
jparmio e Libretti d! Conto 
Corrente L. 11772 646 38^ 
Interenl tut Conti Correnti 1 e» 767 747 235 

Stipend! ed onert per U per
sonale » 59 083 570 52V 

Spese dl E.«ercizlo » 6 789 63S 472 
Imposte e Tasse » 10 40*045 242 
Ammortamento Immobll ed 

Impianti » 1487 550 23o 
Utile netto dell'EsrrclzIo . . . > 3432223554 

162 744 471 651 

R E N D I T E 
Reddito decli impiefnl ed 

investimenti per. 
tnteressl su Jondi disponi
bili presso Banche . . 
cedole su Valori e Parte
cipazioni 
interessi. sconti e provvl-
gionl tu Crediti per cassa 
reddito tmmobilt 

Proventi dl Intermedlsz'.one » 

L 

» 

• 
t 

14 J . i ^24 61^ 

20 907 027 7 8 J 

106 TJS 683 7 11 

1 374 149 f-37 

19 354 t>30 791 

162 744 471 »•>'••! 

PAGAMENTO DIV IDENDO 
H dividendo dell'otfo e m e n o per cento per l'esercizio 1H6 sulle azioni sociali e papa-

bile. pro quota, sotto deduzione dell'imposta cedolare d'acconto. a partirc da lunedi 10 aprile 
1967. presso tutte le filiali della Banca in Italia, contro presentazione dei certificati per la 
stampigliatura. 

Milano, 7 aprile 1M7 
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