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•  GIUSEPPE BENEFICO 
brillanti, pietre preziose, coralli

VALENZA • VIALE DANTE, 10 ■ TEL. 93.092



MICROPRESSE IDRAULICHE « MDM ».

Il corpo delle presse di questa nuova serie 
aumenta lo spàzio utile  fra i montanti e per
mette un più razionale sfruttam ento delle 
loro eccezionali doti. E' fo rn ib ile  in cinque 
tip i di potenza: 100, 150, 210, 300 e 500 tonn

BURATTI PER LUCIDATURA AUTOMATICA.

Modelli da uno a otto contenitori separati a 
chiusura ermetica in materiale plastico antl- 
abrasivo, antialcalino, antiacido. Riduttore di 
velocità a bagno dolio. Praticissimi.

APPARECCHIATURA GALVANICA 
DA BANCO.

Semplice e razionale, serve a dorare, 
rodiare e argentare Provvista di quat
tro vasche in vetro Pirex da usarsi per 
le varie fasi del trattam ento galvanico 
Voltm etro amperometro, regolatore del
la tensione, in terru ttore contam inuti, 
pinze di collegamento elettrodi.

DIAMANTATRICE A DUE TESTE 
«< MDM VALENZA »'.

Speciale per la diamantatura di castoni 
e artico li tip ic i della produzione valen- 
zana. Una testa a rotazione verticale 
ed una a rotazione orizzontale consen
tono una grande versatilità  di impiego. 
A ltre  caratteristiche: spostamenti uni
versali rapidi e perfe tti, s litte  indipen
denti ad avanzamento semiautomatico 
su plateau girevole a 360°, ieve a bloc
caggio rapido per lo spostamento delle 
teste

GIOCO LAMINATOI « GL/110 MDM».

C ilindri ad alta resistenza, giunti testa-croce, 
cuscinetti in lega speciale, ingranaggi e lico i
dali in bagno d'olio, lubrificazione forzata 
sono alcuni tra i m olti pregi di questi latjy-
natoi.

TORNIO UNIVERSALE PER LAVORAZIONI 
CON UTENSILI DI DIAMANTI.

Macchina di alta precisione, movimenti rapidi 
e perfe tti, serve per castoni, fedi schiavette, 
medaglie, casse d ’orologio e per numerose 
a ltre  applicazioni

TD.
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•V» M a r i o  D i M a i o
M I L A N O

FORNITURE GENERALI PER LE 
INDUSTRIE ORAFO-ARGENTIERE

20122 - M I L A N O
VIA P. DA CANNOBIO, 10 - TEL. 800.044 - 899.577



DEPOSITO:

ETTORE CABALISTIBALESTRA
EVOLUZIONE DI UN ESPERtNZ-

VIA TORTRINO 16-VALENZA PO -ALESS. -TEL.92 780



C. C. I. A. A. 45861

RINO FRASCAROLO
gioielliere 

in Valenza

NEW YORK
745 Fifth Avenue - N. Y. 10022 
Tel. (212) 753.8448

VALENZA PO
Corso M atteo tti, 49 - Tel. 91.507



LA DITTA BALZANA V.G.

crea  produce fabbrica

ANELLI DI FIDANZAMENTO

8 ■ Tel. 91.755BALZANA V.G.

15048 VALENZA PO • I T A L Y

_______

88 0 AL

BAIO

A N G E L O

FABBRICANTE DI OREFICERIE
CON GRANATI

15048 - VALENZA PO - VIA TRIESTE, 30  - TEL 91.072



ASSINI & C.
FABBRICA OREFICERIA
Via XX Settem bre 16/C 
Tel. 93.400
15048 VALENZA PO (Ita ly )
1538 AL



Banca 
Commerciale 

iltaliana

La nostra organizzazione 
rende i vostri affari 
p iir facili

285 sportelli in Italia 
Filiali all’estero: Londra - New York 
Singapore - Tokyo - Istanbul - Izmir 
U ff ic ia i rappresentanza:
Ankara Cairo - Chicago 
Francoforte s.M. - Città del.Messico 
Parigi - San Paolo - Sydney 
Kuala Lumpur di prossima apertura

D I T T A

CERVI 
ENRICO & C.
O R O L O G E R I E

15048 - VALENZA PO
VIA TRIESTE. 4 A - TEL. 91.498

LADY LEVMATICLEVRETTEDA O L T R E  UN S E C O L O  
L’O R O L O G IO  C H E  N O N  
T E M E  C O N F R O N T I



CREAZIONI ZETAO REFICERIA G IOIELLERIA E X P O R T  di GUIDO ZUCCHELLI
U ffic i: Via MAZZINI, 4 -  ^  91.537 -  VALENZA PO (ITA LY  )



GAM SRLvalenza po • italy
viale dante 24 - tei. 92324 - 94230 

FABBRICANTI ORAFI • GARAVELLI ALDO • ANNARATONE PIETRO • MOLINA OTTAVIO

filiale: milano - via flavio baracchini 10 - tei. 806148

*
fiera di milano - palazzo orafi - stands 27204 - 27205



NE W
ITALIAN

ART s. r. l.

J E W E L S  E X P O R T

15048 VALENZA P O (IT A L Y )-V IA  M A ZZIN I, 1 6 -  TEL. 9 5 .2 5 5 -9 3 .2 3 4



staurino & figli
fabbrica oreficeria e gioielleria/ viale b. cellini 18/tel. (0131) 91.048/c. post. 15/marchio 473 al/15048 valenza (al)

Visconti & Baldi

fabbricazione propria di Gioielleria 
e oggetti di alta fantasia



GIOIELLIERI E ORAFI VALEN ZAN IV.O.G.

COOPERATIVA
COOPERATIVE OF JE W E LS M AKUEACTURERS 
GENOSSENSCIIA ET VON JUW ELERZEUGERN

(0131) 9 1 . 4 5 0

Cas. Post. « p .
P O. BOX I J I

SEDE ED ESPOSIZIONE
15048 V A L E N Z A  PO (Italy) 

16, VIA MAZZINI - II P.

SOCIETÀ’ COOPERATIVA ARTIGIANA a Respons. Limitata

C. & B.COLDANI & BARBIERATOfab b rica  o re fic e ria  - creazioni p ro p rie  
s t i l e  a n t i c o  e o re fic e ria  in g e n e re  
Via C. Battisti. 3 - ‘S ’ QAOgS 1 5 0 4 8  VAL E N Z A  PO



FERRARIS & C.

o reficeria  /g io ie l le r ia /v ia le  d an te  l 0 / t e l . ( 0 l 3 l )  94.749/15048 v a le n z a /i ta ly



F.LLI MORAGLIONEFABBRICANTI ORAFI GIOIELLIERIPARM

■  ,vik\Vxv ■

V '

M A N U  T  A C T  U R I  N C J C U C L I C R S  
E X P O R T

V A L E N Z A
MARCHIO 428 AL - VIA SASSI, 45 - TEL. 91.719



3 S

La Ditta

Guerci & Pallavidini
FABBRICA DI OREFICERIA

produce le più belle montature di anelli 
per fidanzamento lapidate e diamantate.

Garantisce la bianchezza e la
malleabilità dell’oro ed il titolo.

Visitateci !
potrete scegliere un campionario che supera i 500 pezzi diversi 

GUERCI & PALLAVIDINI - Via Bergamo, 42 - Tel. 92.668 - Valenza Po
M o d e l l i  d e p o s i t a t  i

J E W E L L E R Y  E X P O R T

F R A T E L L I

VARONA
GIOIELLIERI

FABBRICAZIONE PROPRIA 
GIOIELLERIA E 

OREFICERIA

Via Canonico Z ufjì, 1 0  - Tel. 9 1 . 1 7 9  V A L E N Z A  P O



Marchio 1197 AL

API F.LLI
FABBRICANTI
GIOIELLIERI
EXPORT

VALENZA: CIRCONVALLAZIONE OVEST, 2 • Tel. 92.167



Marchio 160 AL

LUNATI
F A B B R I C A N T I  

G I O I E L L I E R I  

E X  P O  R T

V A L E N Z A  PO : VIA TRENTO, 5 - TELEF. 91.338-92.649



S. N . C .

C A R L O  BARBERIS & C.

F A B B R IC A N T E  G IO IE LL IE R E

VIALE B E N V E N U T O  C E LL IN I, 5 7  - TE LE FO N O  91.611 -  V A L E N Z A  PO



OREFICERIA GIOIELLERIA

M A R E L L I  & VANOLI
E X P O R T

MARCHIO 367 AL

Creazione propria - Spille e anelli a mignolo 
Lavorazione miniature antiche

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 12- *> 91.785 * 15048 VALENZA PO

Banca N a z i o n a l e  d e l l ’ A g r i c o l t u r a
S E D E  S O C IA L E  E D I R E Z IO N E  G E N E R A L E  D I  R O M A  

C a p i t a le  e  r is e r v a  L . 1 5 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0

ORGANIZZAZIONE IN ITALIA 
1 4  2 F I L I A L I

O g n i  o p e r a z i o n e  e  s e r v i z i o  d i  b a n c a  n e l l ’ i n t e r e s s e  d i t u t t i  i s e t t o r i  e c o n o m ic i  
C r e d i t o  A g r a r io  —  D e p o s i t i  e  f i n a n z ia m e n t i  a  m e d io  t e r m i n e  p e r  c o n t o  In t e r b a n c a

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO
U f f i c i  d i  r a p p r e s e n t a n z a  a  F r a n c o f o r t e ,  L o n d r a ,  N e w  Y o r k  e  P a r ig i  

C o r r is p o n d e n t i  in  t u t t o  il m o n d o
ALESSANDRIA - Via dei Martiri, 2 - Tel. 65.651-2-3-4-5 — SERVIZIO DI CASSA CONTINUA 
CASALE M.TO - Via Paleologi, 6-8 - Tel. 61.51-2-3-4 — SERVIZIO DI CASSA CONTINUA

A g e n z ie  a :  S E R R A L U N G A  D I  C R E A  - C E R R IN A

ANGELO CERVARI
o re fic e r ia  • g io ie lle ria

spille oro bianco, giallo, fantasia • creazione propria 
•  via alessandria, 26-tei. 96.196 ■ 15042 bassignana (al)

STAURINO F.LLI GIOIELLIERI 
OREFICIVIA 
BENVENUTO CELLINI 
23 15048 VALENZA



valenza 
oro per 
il mondo
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co
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lenti 
&

bonicelli
FABBRICA OREFICERIA « GIOIELLERIA  

LA V O R A ZIO N E  A R TISTIC A  IN STILE A N T IC O

VIA M. NEBBIA, 20  91.082 ~ 15048 VALENZA PO

FRATELLI CERIANA S.P.A. BANCAF O N D A T A  NEL  1821

T O R I N O  -  V A L E N Z A

MENSI CARTOGRAF IM B A LLA G G I 
A R TI G R A F IC H E  

N A S T R I A D E S IV I 
P U B B LIC ITÀ ’

• • • •

Via XII SETTEMBRE, 8 

®  9 1 .0 3 5 /9 3 .3 8 8  
15048 VALENZA PO

COLOMBAN EMILIO & FIGLIO
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  M archio 6 4 0  AL

A s s o rtim e n to  merce a peso in 

Perla, Chiusure, Bracciali in 18-14-8 carati 

Argento 8 0 0 % 0

E X P O R T

FIERA M ILA N O  S TA N D  4 4 7  1 5 0 4 8  - VALENZA PO (ITALY)

FIERA V ICENZA S TA N D  2 4 2  Via Salmaz2a. 9 - Telefono (0131) 92.171



ARGENTERIE ARTISTICHE 
POSATERIE

I.M.A. GUERCI & C.
CASA FONDATA NEL 1920 

MOSTRA PERMANENTE DI M ILANO

Via Paolo da Cannobio, 11 • Tel. 87. 55.27

TELEFONO N. 43 .2 .43  
TELEGRAMMI: IM A  
CASELLA POSTALE 27

ALESSANDRIA • Via DONATELLO, 1 (SPALTO BORGOGLIO)

•  ARGENTERIE ARTISTICHE
•  CESELLI E SBALZI
•  VASELLAME PER TAVOLA
•  SERVIZI CAFFÈ’
•  CANDELABRI COFANETTI
•  CENTRI TAVOLA
•  JATTES VASI ANFORE
•  CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE
•  POSATERIE

VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO 
IL NOSTRO RECAPITO DI MILANO.

pietre
preziose

MILKAB
di MOSHE VERED GOL

VIALE DANTE, 10 -  TEL. 92.661/93.261 -  V A L E N Z A  PO
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Ugo Boccassi L’ORAFO
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PREZIOSI D I SOSPETTA  
PROVENIENZA.

La Squadra Mobile della Questura di Alessandria ci ha trasmesso la documentazione fo tografica rela
tiva ad oggetti di dubbia provenienza. Con la pubblicazione di queste foto intendiamo collaborare con 
le forze dell'o rd ine al fine di ricercare il leg ittim o proprietario o almeno riuscire  a ricostru ire  l ’ite r di 
questi g io ie lli ora sequestrati. L’Associazione Orafa Valenzana v is ti i paurosi risvo lti della delinquen
za nei confronti di orafi intende continuare su questa via e sempre in collaborazione con le forze del
l ’ordine diramare tu tte  quelle notizie che ci perverranno riguardanti le merci provenienti da re furtive, 
o di dubbia origine, nonché tu tte  le notizie u tili al fine di prevenire le eventuali tru ffe  a danno degli 
orafi. E’ appunto in questo senso che ci stiamo muovendo non senza gravi d iffico ltà  ma speriamo in 
breve tempo di raccogliere un dossier che potrà essere utile  alla categoria orafa e cautelativo per i no
s tri associati Invitiam o quindi per questo primo momento gli orafi a collaborare nella ricerca dei pre
ziosi qui pubblicati comunicando ogni notizia che possa essere utile  ai fin i di una identificazione alla 
segreteria d e ll’Associazione Orafa Valenzana - tei. 91.851. Ringraziamo ino ltre  le forze d e ll’ordine per 
la possib ilità  di collaborare a smascherare ille c iti tra ff ic i di preziosi ed invitiam o tu tti gli associati a

collaborare ne ll’ interesse della categoria tutta.

A - C - D - E
Bracciali in oro bianco e brillanti

B
Orologio in oro bianco e brillanti



F
Collier e orecchini in oro bianco 

e brillanti

G
Collier in oro bianco e brillanti

H
Spilla in oro bianco, brillanti 
a baguette e rubini

I
B ra c c ia le  e c o llan a  in b r illa n ti

L
Parure collana e bracciale in oro 
bianco, brillanti a navettes e 

rotondi

G M

F Parure in oro bianco e brillanti

3 C



O Anello in oro bianco, ametista e brillanti 

P Collier e bracciale in pietre preziose 

Q Collier in oro e brillanti

A. O.V.-TAVOLA
R O TO N D A
SUL
PROBLEM A
D E L L E
R A P IN E .

L’Associazione orafa valenzana ha organizza
to nel giorno 30 Gennaio 1974 una tavola rotonda 
sul problema delle rapine alla presenza di rappre
sentanti delle forze d e ll’ordine e di autorità locali, 
nonché di numerosi g iorna lis ti inviati da alcuni 
fra i più importanti quotidiani.

Scopo della riunione era quello di fare il pun
to sulla situazione venuta a crearsi dopo che nu
merosi quotidiani avevano diffuso notizie su Va
lenza che, se esatte per m olti aspetti, per a ltri an
davano ridimensionate, dando cioè una versione 
u ffic ia le  della Associazione s u ll’argomento.

Ha introdotto la discussione il sig. G. Fer
raris, uno dei 2 vicepresidenti, il quale ha precisa
to lo scopo della riunione ed ha rilevato che se 
purtroppo è vero che in Valenza esiste uno stato 
di fondata preoccupazione per l ’aumento delle ra
pine ai danni di orafi Valenzani, tuttavia essa non 
è stre tta  d'assedio dai ladri e nemmeno gli orafi 
si chiudono in casa alle sette di sera.

Sono purtroppo avvenute alcune rapine che 
costitu iscono un grave segnale di allarme, tu tta 
via su sollecitazione della Associazione stessa, 
si è ottenuto un maggiore e continuativo pattuglia
mento delle forze d e ll’ordine di Valenza.

Gli stessi orafi stanno adottando tu tti quei si
s tem i di sicurezza preventiva che in relazione al 
tipo di merce che producono sono oggi più che mai 
necessari.

Il problema è molto più preoccupante e di d if
fic ile  soluzione per i V iaggiatori Orafi, che hanno 
il compito della distribuzione della produzione in 
tu tti i centri d 'Italia.

A questo proposito è intervenuto il Rag. Can
tamessa, in rappresentanza del Gruppo Viaggiato
ri Orafi in seno a ll ’Associazione, il quale ha am
messo che per la sua categoria il problema inve
ste una importanza esiziale: o si prendono co lle 
gialmente soluzioni rapide e ben ponderate o i' 
proseguimento del lavoro non sarà cosa facile.

Una soluzione potrebbe essere la vendita si 
campione e successiva spedizione per tu tti quei 
prodotti che lo permettano, corredando il campio
nario di fotografie e di manufatti in m etalli non 
nobili. Ove ciò non sia possibile, occorre ridurre 
al massimo l ’assortimento viaggiante ed i giorni 
di viaggio, cercando un nuovo modo di contattare 
la clientela.



I costi di assicurazione, benché costitu isca
no attualmente l ’unica fonte di sicurezza per gli 
orafi —  ma non dimentichiamo che essi rischiano 
anche la vita —  sono molto a lti: una riduzione del 
campionario ed un mutamento del sistema delle 
vendite potrebbe comportare un iniziale calo del 
volume d ’affari, tu ttavia i d im inu iti costi ed i m i
nori rischi dovrebbero costitu ire  un incentivo a 
questi tip i di soluzioni; l'attuazione di esse è però 
in d ire tta  relazione allo sp irito  associativo ed alla 
unità di in tenti degli operatori del settore.

Infine ha aggiunto che tenuto conto della non 
revers ib ilità  dei rischi, occorrono soluzioni che a
giscano da deterrente provenienti prima di tu tto  
dagli orafi stessi.

I- Vice Presidenti Ferraris e Cabalisti hanno 
sostenuto che con la nuova legge sui marchi, già 
in vigore, tutta la merce dovrà essere obbligato
riamente marchiata. Trattandosi di prodotti che 
non è conveniente fondere, per non perdere una 
gran parte del loro valore di manufatto, sarà fac i
le attraverso il marchio identificarne la prove
nienza.

A questo punto ha preso la parola il Pretore 
di Valenza dott. Rauti, il quale ha sotto lineat o che 
occorre che i Valenzani siano più cauti nell 'a ffida
re merci a persone di cui non conoscono la se
rietà commerciale e per lo stesso motivo siano 
piu cauti negli acquisti.

Essi devono autotute larsi dalle tru ffe , appro
priazioni indebite ed assegni a vuoto che purtrop
po non sono infrequenti.

Una legge di riforma d e ll’arcaica istituzione 
dei Monti di Pegno è comunque estremamente ur
gente, in quanto spesso succede che le merci di 
dubbia provenienza vengano portate a  pegno.

II Sig. Ferraris ha allora replicato che esiste 
un nuovo progetto di legge, segnalatogli dalla Con
federati, con il quale si richiede l'obbligatorietà 
per il prestatario di presentare documenti di iden
tità  a ll’atto della consegna di merci a pegno, non
ché si sancisce l ’obbligo per i Monti Pegno pubbli
ci e privati di tenere dettag lia te  scrittu re  contabi
li a disposizione degli inquirenti ove siano neces
sarie serie indagini.

A questo punto il Rag. Cantamessa ha preso 
allora la parola rilevando che il nuovo disegno di 
legge n. 1406 Dare per m olti aspetti insuffic ien te .

Innanzitutto la pena è troppo m ite (fino a Li
re 100.000 per i trasgressori) e poi non si sancisce 
la non tras fe rib ilità  della polizza di pegno.

Inoltre gli Is titu ti stessi, come avviene in al
tr i Paesi, dovrebbero informare obbligatoriam en
te le forze d e ll’ordine ogni qual volta sia evidente 
l ’ illec ita  provenienza della merce.

Per coloro che portano a pegno valori ingenti 
di preziosi, poiché non è fissato un lim ite  massi
mo di valore impegnabile. venga almeno richiesta, 
o ltre  il documento di identificazione, la licenza di

Pubblica Sicurezza.
In questo senso si era già espresso il Gruppo 

Viaggiatori Orafi in una lettera inviata al M in is te 
ro d e ll’Interno.

La tavola rotonda è stata conclusa dai Vice- 
presidenti Ferraris e Cabalisti i quali hanno ringra
ziato i rappresentanti delle forze dell'ordine per 
quanto stanno facendo in Valenza per frenare l'on
data di delinquenza e per indagare su eventuali 
ambienti di ricettazione: i ringraziamenti sono sta
ti naturalmente estesi anche al Pretore Dott Rau
ti ed a tu tti i presenti.

L'Associazione Orafa Valenzana ha attualm en
te in progetto di diramare fra i suoi associati tu t
te quelle notizie che le perverranno riguardanti 
merci di provenienza furtiva.

Nel frattem po ha inviato il seguente comuni
cato a tu tti i v iaggiatori orafi:

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI 
CREDITO ABILITATI ALL’ESERCIZIO DEL CREDITO  
PIGNORATIZIO

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI 
DI CREDITO ABILITATI ALL'ESERCIZIO DEL CRE
DITO PIGNORATIZIO.

Onorevoli Senatori. — E ’ d i in c o n t e s t a b i le  e v id e n 
za  la  n e c e s s i t à  d i u n a  in iz ia t iv a  in te s a  a r i to c c a r e  l ’a t 
tu a le  d i s c ip l in a  d e g l i  i s t i t u t i  e  d e l le  a z ie n d e  a b i l i t a te  ad  
e s e r c i t a r e  il c r e d i t o  su  p e g n o , ch e  s i p r e s e n ta  la c u n o s a  
c o n  r ig u a r d o  a l l ’e s ig e n z a  d i a p p r e s t a r e  a d e g u a t i  s t r u 
m e n ti  p e r  c o n te n e r e  la  n e t ta  a c c e n tu a z io n e  d i  ta lu n i 
p r e o c c u p a n t i  fe n o m e n i c r im in o s i  c o l le g a t i  c o n  l ’ a t t iv i t à  
p r o p r ia  d e g l i  i s t i t u t i  m e d e s im i .

L ’ in c r e m e n to  d e i  l a m e n ta t i  fe n o m e n i  h a  b e n  p r e 
c i s e  o r ig in i  in  t ip ic i  a s p e t t i  d e l la  v i t a  e c o n o m ic o - so c ia le  
d e l  n o s t r o  t e m p o ,  c h e  n o n  p o t e v a n o  o v v ia m e n te  e s s e r e  
p r e v i s t i  d a l l ’a n t iq u a t a  n o r m a t iv a  t u t t o r a  v ig e n t e  n e l



s e t t o r e  c o n s id e r a t o  e d  a l la  c u i  c a r e n z a  è  in d is p e n s a b i l e  
a p p o r t a r e  t e m p e s t iv o  r im e d io .

I n  p a r t i c o la r e ,  a l d i f f o n d e r s i  d e l la  v e n d it a  d i  b e n i  
m o b il i  c o n  p a t t o  d i  r i s e r v a t o  d o m in io  c o n s e g u e  s o v e n 
te  c h e  il p o s s e s s o r e  d i  ta l i  b e n i  li d ia  in  p e g n o  p r im a  
a n c o r a  d i  a v e r l i  in t e r a m e n t e  p a g a t i  e  d i  a v e r n e  q u in d i  
a c q u i s t a t a  la  p r o p r ie t à .

I n o l t r e  e  s o p r a t t u t t o  il r i c o r s o  a g l i  i s t i t u t i  d i  c r e 
d i t o  s u  p e g n o  c o s t i t u i s c e  il  m o d o  p iù  s i c u r o  p e r  d i s f a r 
si d i  o g g e t t i  d i  p r o v e n ie n z a  i l le c i ta  e  p e r  r e a l iz z a r n e  
il v a lo r e ,  in  q u a n t o  il p r e s t a t a r i o ,  a l l ’ a t t o  d e l  p e g n o ,  n o n  
è  in  a t t o  t e n u t o  a  d im o s t r a r e  la  p r o p r ia  id e n t i t à  p e r s o 
n a le  e  d i  c o n s e g u e n z a  d a l la  p o l iz z a  r i l a s c ia t a  a l  p o r t i t o 
re  d a g l i  i s t i t u t i  n o n  s i  p o s s o n o  e v in c e r e  c o n  s ic u r e z z a  
le  g e n e r a l i t à  d e l  p r e s t a t a r i o  s t e s s o .

C iò  p o n e  i n o s t r i  o r g a n i  d i  p o l iz i a  g iu d iz ia r ia  in  
c o n d iz io n i  o p e r a t iv e  d i  m a n c a t a  in f e r io r i t à  a q u e l l e  in  
c u i  a g i s c o n o  le  p o l iz ie  d i  P a e s i  a l  n o s t r o  p a r t ic o la r m e n .  
te  v ic in i  p e r  t ip o  d i  c i v i l t à ,  c o m e  s i  e v in c e  d a l l a  s e 
g u e n t e  b r e v e  e s p o s i z io n e  d i  le g i s la z io n e  c o m p a r a t a :

in  B e lg io ,  p e r  e s e m p io ,  l ’ a t t i v i t à  d i  c r e d i t o  s u  p e 
g n o  è  c o n t r o l l a t a  a t t r a v e r s o  r e g is t r i  in  c u i  s o n o  a n n o 
t a t i  il n o m e , il d o m ic i l io  e  la  p r o f e s s i o n e  d e l  d e p o s i t a n 
te . S o n o  p r e v i s t e  p u r e  f o r m e  c o n c r e t e  d i  c o l la b o r a z io n e  
f r a  g li  o r g a n i  r e s p o n s a b i l i  d e i  M o n t i  d i  c r e d i t o  s u  p e 
g n o  e  g l i  o r g a n i  d i  p o l iz i a ,  c h e  s i  a t t u a n o  c o n  u n a  v i 
g i la n z a  d i s c r e t a  m a  d i r e t t a  s u l l ’ id e n t i t à  d e i  d e p o s i t a n t i  
e  s u l la  p r o v e n ie n z a  d e i  p e g n i ;

la  le g i s la z io n e  f r a n c e s e ,  o l t r e  a l la  i s t i t u z io n e  d e i  
d e t t i  r e g i s t r i ,  p r e v e d e  la  f a c o l t à  d e i  fu n z io n a r i  d e i  M o n 
ti d i  c h ie d e r e  a i d e p o s i t a n t i  d i  d ic h ia r a r e  p e r  i s c r i t t o  
c h e  g l i  o g g e t t i  im p e g n a t i  s o n o  d i  l o r o  p r o p r ie t à  e d  a l
t r e s ì  l 'o b b l i g o  d i in fo r m a r e  g l i  o r g a n i  d i  p o l iz ia  q u a n d o  
v i  s ia  s o s p e t t o  c h e  g l i  o g g e t t i  p r e s e n t a t i  a b b ia n o  o r ig in e  
f r a u d o le n t a ;

n e l la  G e r m a n ia  f e d e r a le  è  s a n c i t o  l ’o b b l i g o  d e i  
«  p r e s t a t o r i  d i  p e g n o  p r o f e s s i o n i s t i  »  d i  f o r n i r e  a l le  
c o m p e t e n t i  a u t o r i t à  le  in fo r m a z io n i  v e r b a l i  e  s c r i t t e  n e . 
c e s s a r ie  a l la  v ig i la n z a  s u g l i  I s t i t u t i ,  c o m e  è  p r e v i s t a ,  
in o l t r e ,  la  f a c o l t à  d i  a c c e d e r e  a l l ’e s e r c iz io  c o m m e r c ia le  
e  d i  p r e n d e r e  v i s io n e  d e i  d o c u m e n t i  e  d e l le  p o l iz z e  g i u 
s t i f i c a t i v e ;

in  I n g h i l t e r r a  s o n o  s t a b i l i t e  s p e c ia l i  s a n z io n i  a  c a 
r ic o  d i  c o lo r o  c h e  o f f r o n o  in  p e g n o  c o s e  d i  c u i  n o n  s o n o  
in  g r a d o  o  s i  r i f iu t a n o  d i  in d ic a r e  l a  p r o v e n ie n z a  e  il  
t i t o lo  d e l  p o s s e s s o ,  m e n t r e  g l i  s t e s s i  a g e n t i  d i  p e g n o  c u i  
s ia  o f f e r t a  o  m o s t r a t a  u n a  p o l iz z a  d i  p e g n o  s o s p e t t a  
p o s s o n o  s e q u e s t r a r e  la  p o l iz z a ,  t r a t t e n e r e  la  p e r s o n a  e  
c o n s e g n a r e  L u n a  e  l 'a l t r a  a d  u n  a g e n t e  d i  p o l iz i a ;

a n a lo g h e  d i s p o s iz io n i  s o n o  c o n t e m p la t e  n e l la  l e g i 
s la z io n e  a u s t r a l i a n a .

C o n  i l  p r e s e n t e  d i s e g n o  d i  l e g g e  s i  t e n d e  a p p u n t o  
a d  o v v ia r e  a i l a m e n t a t i  in c o n v e n ie n t i  in t r o d u c e n d o  a n 
c h e  n e l s i s t e m a  g iu r id ic o  i t a l i a n o ,  p u r  c o n t e m p e r a n d o l i  
in  q u a n t o  p o s s ib i l e  c o n  i c o n s o l id a t i  p r in c ìp i  c h e  r e g o 
la n o  il s e t t o r e  b a n c a r io ,  m e z z i  id o n e i  a  p e r s e g u ir e  e f 
f ic a c e m e n t e  i r e a t i  c h e  s i  c o n n e t t o n o  a l la  c o n c e s s io n e  
d i  p r e s t i t i  s u  p e g n o .

I l  d i s e g n o  d i  l e g g e  c o n s t a  d i  q u a t t r o  a r t ic o l i .

Articolo 1 . —  A l  p r im o  c o m m a  v ie n e  s a n c i t o  l ’o b 
b l ig o  p e r  i l  p r e s t a t a r i o  d i  d im o s t r a r e  c o n  u n  v a l id o  d o 
c u m e n t o  la  s u a  id e n t i t à  p e r s o n a le .  I n  t a l  m o d o  s i  v i e 
n e  a d  e s c lu d e r e  la  p o s s ib i l i t à  p e r  il p ig n o r a t a r io  d i  f o r .  
n ir e  f a l s e  g e n e r a l i t à .

I l  s e c o n d o  c o m m a  d i s p o n e  l ’o b b l i g o  p e r  g l i  I s t i t u 
t i e  le  A z ie n d e  a b i l i t a t i  a l l ’e s e r c iz io  d e l  c r e d i t o  p ig n o r a 
t iv o  d i  r e g i s t r a r e ,  p e r  o g n i  o p e r a z io n e  d i  c r e d i t o ,  l e  g e 

n e r a l i t à  e  il  d o m ic i l io  d e l  p r e s t a t a r i o  n o n c h é  d i  e f f e t 
t u a r e  u n a  d e s c r iz io n e  d e i  b e n i  o f f e r t i  in  p e g n o .  I n  ta l 
m o d o  s i  a g e v o la n o  le  in d a g in i  g iu d iz ia r ie  d i r e t t e  a  r e c u 
p e r a r e  o g g e t t i  r u b a t i  e  a  r i s a l i r e  a i  c o lp e v o l i .

Articolo 2 .  —  L ’a r t ic o lo  2 ,  l im it a t a m e n t e  a l le  o p e 
r a z io n i  d i  c r e d i t o  p ig n o r a t iv o  e  in  d e r o g a  a l le  d i s p o s i 
z io n i  d i  c u i  a l l ’ a r t i c o lo  3 4 0  d e l  C o d ic e  d i  p r o c e d u r a  p e .  
n a ie ,  c o n s e n te  a g l i  u f f i c ia l i  e  a g l i  a g e n t i  d i  p o l iz ia  g i u 
d iz ia r ia  d i  e s s e r e  d e le g a t i  d a l  g iu d ic e  a d  e s a m in a r e  il 
r e g i s t r o  in d ic a t o  n e l l ’ a r t i c o lo  1 , p e r  r in t r a c c ia r e  le  c o s e  
d i  i l l e g i t t im a  p r o v e n ie n z a  o  p e r  a c c e r t a r e  a l t r e  c i r c o s t a n 
z e  u t i l i  a l la  s c o p e r t a  d e l la  v e r i t à ,  e s c lu d e n d o  ex adver
so c h e  t a le  e s a m e  p o s s a  e s s e r e  e s t e s o  a l le  c o r r i s p o n d e n 
z e , a g l i  a t t i  e d  a i d o c u m e n t i  d e g l i  i s t i t u t i  e  d e l le  a z ie n 
d e  in  p a r o la .

Articolo 3 . —  L ’a r t ic o lo  3 e s t e n d e  le  d i s p o s iz io n i  
d e l la  p r e s e n t e  le g g e  a n c h e  a l le  im p r e s e  n o n  r ie n t r a n t i  
t r a  g l i  i s t i t u t i  e d  a z ie n d e  d i  c r e d i t o  d i  c u i  a l  r e g io  d e 
c r e t o - le g g e  1 2  m a r z o  1 9 3 6 ,  n . 3 7 5  e  s u c c e s s iv e  m o d i f i 
c a z io n i ,  i q u a l i  e f f e t t u a n o ,  a n c h e  o c c a s io n a lm e n t e ,  o p e 
r a z io n i  d i  p r e s t i t o  su  p e g n o .

N e l  s e c o n d o  c o m m a  v ie n e  s t a b i l i t o  l ’o b b l i g o  p e r  
d e t t e  im p r e s e  d i  e f f e t t u a r e  le  a n n o t a z io n i  p r e v i s t e  d a l  
s e c o n d o  c o m m a  d e l l ’a r t i c o lo  1 s u  d i  u n  r e g i s t r o  v i d i m a 
to  e  b o l l a t o  n e l le  f o r m e  s t a b i l i t e  d a l  C o d ic e  c iv i le .

Articolo 4 .  —  N e l l ’u l t im o  a r t ic o lo  v ie n e  f i s s a t a  la  
s a n z io n e  p e r  l ’ in o s s e r v a n z a  d e l l ’o b b l i g o  d i  r e g i s t r a z io n e  
d i  c u i  a l s e c o n d o  c o m m a  d e l l ’ a r t i c o lo  1 d e l la  le g g e .

DISEGNO DI LEGGE

A r t .  1
C h iu n q u e ,  a l f in e  d i  o t t e n e r e  u n  p r e s t i t o  in  d e n a 

r o ,  c o n c e d e  in  p e g n o  b e n i  m o b il i  a d  u n  I s t i t u t o  o  A - 
z ie n d a  d i  c r e d i t o  a b i l i t a t i  a d  e s e r c i t a r e  il c r e d i t o  p ig n o -  
r a t iz io  d i s c ip l in a t o  d a l l a  le g g e  1 0  m a g g io  1 9 3 8 ,  n . 7 4 5  
e  d a l  r e g io  d e c r e t o  2 5  m a g g io  1 9 3 9 ,  n . 1 2 7 9 ,  d e v e  d i 
m o s t r a r e  la  p r o p r ia  id e n t i t à  n e i  m o d i  p r e v i s t i  d a l l ’a r 
t ic o lo  1 1 9  d e l  t e s t o  u n ic o  d e l le  le g g i  d i  p u b b l ic a  s i c u 
re z z a .

A  c u r a  d e l l ’ I s t i t u t o  o  A z ie n d a  d i  c r e d i t o  c h e  c o n 
c e d e  il p r e s t i t o ,  d e v o n o  e s s e r e  a n n o t a t e  in  u n  a p p o s i t o  
r e g i s t r o  le  g e n e r a l i t à  e  il  d o m ic i l io  d i  c h i c o n c e d e  il 
p e g n o ,  la  d a t a  d e l l ’o p e r a z io n e  e  la  d e s c r iz io n e  d e g l i  o g 
g e t t i  r i c e v u t i  in  p e g n o .

A r t .  2
I n  d e r o g a  a l l ’ a r t i c o lo  3 4 0  d e l  C o d ic e  d i  p r o c e d u r a  

p e n a le ,  g l i  u f f i c i a l i  e  g l i  a g e n t i  d i  p o l iz ia  g iu d iz i a r i a  p o s .  
s o n o  e s s e r e  d e le g a t i  d a l  g iu d ic e  a d  e s a m in a r e  il  r e g i s t r o  
in d ic a t o  n e l l ’ a r t i c o lo  1 p e r  r in t r a c c ia r e  le  c o s e  d i  i l l e 
g i t t im a  p r o v e n ie n z a  o  p e r  a c c e r t a r e  a l t r e  c i r c o s t a n z e  u -  
t i l i  a l la  s c o p e r t a  d e l la  v e r i t à .

A r t .  3
L e  d i s p o s iz io n i  d e l la  p r e s e n t e  le g g e  s i  a p p l ic a n o  

a n c h e  a l le  im p o s t e  n o n  c o m p r e s e  t r a  g l i  I s t i t u t i  e d  A - 
z ie n d e  d i  c r e d i t o  d i  c u i  a l  r e g io  d e c r e t o - le g g e  1 2  m a r z o  
1 9 3 6 ,  n . 3 7 5  e  s u c c e s s iv e  m o d i f ic a z io n i ,  le  q u a l i  e f f e t 
t u a n o , a n c h e  o c c a s io n a lm e n t e ,  o p e r a z io n i  d i  p r e s t i t o  su  
p e g n o .

T a l i  i m p r e s e  d e v o n o  e f f e t t u a r e  le  a n n o t a z io n i  p r e 
v i s t e  n e l  s e c o n d o  c o m m a  d e l l ’ a r t i c o lo  1 s u  d i  u n  r e g i 
s t r o  v id im a t o  e  b o l l a t o  n e l le  f o r m e  s a n c i t e  d a g l i  a r t ic o ,  
li 2 2 1 5  e  2 2 1 6  d e l  c o d ic e  c iv i le .

A r t .  4
P e r  l ’ in o s s e r v a n z a  d e g l i  o b b l ig h i  d i  c u i  a l s e c o n d o  

c o m m a  d e l l ’a r t i c o lo  1 la  p e r s o n a  c u i  s p e t t a  la  r a p p r e 
s e n t a n z a  d e l l ’ I s t i t u t o  o  d e l la  A z ie n d a  d i  c r e d i t o  è  p u 
n ita  c o n  l ’a m m e n d a  f in o  a l ir e  c e n t o m ila .



RIFORMA TRIBUTARIA

LE LEGGI

Decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 597

ISTITUZIONE E D ISCIPLIN A D ELL’IMPOSTA SUL RED
DITO D ELLE PERSONE FISICH E.
... omissis ...

Titolo I
D ISPO SIZIO NI GENERALI

Art. 1
Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è 
il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od oc
casionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art. 2
Soggetti passivi

Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, res 
denti e non residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di 
quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell’art. 4.

Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle ana
grafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territo
rio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o 
vi dimorano per più di sei mesi all’anno, nonché i cittadini re
sidenti all’estero per ragioni di servizio nell’interesse dello Sta
to o di altri enti pubblici.

I non residenti sono soggetti all’imposta limitatamente ai 
redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Art. 3
Base imponibile

L ’imposta si applica sul reddito complessivo netto forma
to da tutti i redditi del soggetto passivo compresi quelli a lui 
imputati ai sensi degli articoli 4 e 5, ed esclusi quelli sui quali 
l ’imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 
12, 13 e 14.

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi e
senti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d ’imposta 
nonché i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero da cit
tadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi del
la popolazione residente.

Art. 4
Redditi altrui

Ai fini della determinazione del reddito complessivo o del

la tassazione separata sono imputati al soggetto passivo, oltre 
ai redditi propri:

a) i redditi della moglie, eccettuati quelli che sono nella 
libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente 
separata;

b) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con 
il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli af
filiati e i figli dell’altro coniuge;

c) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera di
sponibilità o l ’amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Art. 5
Redditi prodotti in forma associata

I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in ac
comandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede 
legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività, sono 
imputati a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva per
cezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione 
agli utili.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se 
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano 
determinate diversamente.

Ai fini delle imposte sul reddito:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in 

nome collettivo o in accomandita semplice;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome 

collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o non 
abbiano per oggetto l ’esercizio di attività commerciali ai sensi 
dell’art. 51;

c) le società o associazioni costituite fra artisti e professio
nisti per l’esercizio in forma associata dell’arte o della profes
sione, di tipo diverso da quelli indicati nel primo comma e pri
ve di personalità giuridica, sono equiparate alle società semplici.

Art. 6
Classificazioni dei redditi

Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli 
redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria  A - Redditi fondiari;
Categoria  B - Redditi di capitale;
Categoria  C - Redditi di lavoro;
Categoria D - Redditi d ’impresa;
Categoria  E - Redditi diversi.
I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita



semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’ogget
to della società, sono considerati redditi d ’impresa e determinati 
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Art. 7
Periodo d ’imposta

L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali 
corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

L ’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata 
dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto 
stabilito nei successivi articoli 12, 13 e 14 per i redditi sui quali 
l'imposta si applica separatamente.

Art. 8
Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi 
netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le 
perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dall’e
sercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a 
cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle società in no
me collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle società 
o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell’art. 5 
derivanti dall’esercizio dell’arte o professione, si sottraggono per 
ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’art. 5.

Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite

I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito 
complessivo sono determinati distintamente per ciascuna catego
ria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti 
dall’esercizio di imprese commerciali e dall’esercizio di arti e 
professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruisco
no di esenzioni. Le perdite delle società in nome collettivo e in 
accomandita semplice, e quelle delle società o associazioni di 
cui alla lettera c) del terzo comma dell’art. 5 derivanti dall’eser
cizio dell’arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o 
associato nella proporzione stabilita dall’art. 5.

Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite

I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito 
complessivo sono determinati distintamente per ciascuna catego
ria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risul
tato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stes
sa categoria.

Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la leg
ge non dispone diversamente:

a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscos
si e dei debiti scaduti non ancora pagati;

b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera 
sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati per
cepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si 
considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione 
del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno ante
cedente più prossimo;

c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono va
lutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui 
sono costituiti.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo me
diamente praticato per beni e servizi della stessa specie o simi
lari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio 
di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispet
tivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese 
si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito 
e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la de
terminazione del valore normale si fa riferimento, in quanto 
possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i 
beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle 
camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di 
borsa, tenendo conto degli sconti d ’uso.

Art. 10
Oneri deducibili

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deduci
bili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a 
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente o dalle per
sone i cui redditi gli sono imputati a norma dell’art. 4, anche 
nell’interesse di altre persone al mantenimento delle quali siano 
obbligati per legge:

a) l’imposta locale sui redditi che concorrono a formare il 
reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha ini
zio nel periodo d’imposta. Nell’ipotesi prevista dall’art. 5 l’im
posta iscritta a ruolo nei confronti della società si deduce per 
ciascun socio o associato nella proporzione stabilita nello stesso 
articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi 
degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi per i quali sia indicato il domcilio

la residenza o la stabile organizzazione del percipiente e quelli 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d ’imposta, salvo quan
to stabilito nel quarto comma dell’art. 58;

d) i contributi previdenziali e assistenziali;
e) i premi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e 

contro gli infortuni;
/) le spese per cure mediche e chirurgiche e le spese ne

cessarie per l’assistenza specifica di persone colpite da grave e 
permanente invalidità o menomazione, compresi gli onorari o 
altri compensi per i quali sia indicato il domicilio o la residen
za del percipiente nel territorio dello Stato, per la parte del 
loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per 
cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia 
o non sia superiore a quindici milioni di lire, nonché le spese 
funebri per un importo non superiore a cinquecentomila lire;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguen
za di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annulla
mento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sem
prechè risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza 
di testamento o in adempimento di oneri modali a carico del 
donatario;

i) le spese per la frequenza di corsi di istruzione seconda
riaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita 
per le tasse e i contributi degli istituti statali.

Sono inoltre deducibili, nel limitare del settantacinque per 
cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di in
teresse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell’art. 
16 della legge 1” giugno 1939, n. 1089.

Le deduzioni di cui ai precedenti commi sono ammesse nella 
misura in cui gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del 
contribuente o delle altre persone indicate nel primo comma e 
risultino da idonea documentazione.

Art. 11
Determinazione dell’imposta

L ’imposta è determinata applicando al reddito complessivo, 
al netto delle deduzioni previste nell’art. 10, le aliquote crescen
ti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al pre
sente decreto.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi im
putati al contribuente a norma delle lettere a) e b ) dell’art. 4, 
è inferiore a quattro milioni di lire, la imposta è commisurata 
separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente 
e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui al
l’art. 10 riferibili a ciascuno di essi, e le detrazioni di cui agli 
articoli 15 e 16 si operano sull’imposta complessiva.

Art. 12
Redditi soggetti a tassazione separata

L ’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, 
quando non sono componenti del reddito d ’impresa:

a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza deliri 
liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di 
avviamento, determinate a norma dell’art. 54;

b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in ap
plicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, 
o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute 
se costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45;

d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepi
ti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le 
indennità di cui alle lettere a) e d) dell’art. 47;

e) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, an
che nell’ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile, e ogni altra 
somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti 
di lavoro dipendente e di quelli contemplati alle lettere a) e d) 
dell’art. 47, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione 
di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non con
correnza;

/) indennità percepite per la cessazione di rapporti di 
agenzia;

g) indennità percepite per la cessazione di altri rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto 
alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del 
rapporto.

Art. 13
Determinazione dell’imposta per i redditi 

soggetti a tassazione separata
Per i redditi soggetti a tassazione separata l’imposta è de

terminata applicando all’ammontare di ciascuno di essi, al netto 
dell’imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l’aliquota corri 
spondente alla metà del reddito complessivo netto del contri



buente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla 
loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) 
dell’art. 12, all’anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui 
alle lettere a) e b) dell’art. 4 sono computati nel reddito com
plessivo del biennio salva l’ipotesi prevista dal secondo comma 
dell’art. 11.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito im
ponibile si applica l’aliquota corrispondente al reddito comples
sivo netto dell’altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile 
in alcuno dei due anni si applica l’aliquota del dieci per cento.

Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12 conse
guiti dalle società indicate nell’art. 5 si procede alla tassazione 
separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spet
tante.

Art. 14
Indennità di fine rapporto

L ’ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla let
tera e) dell’art. 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, 
anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto di due quinti 
se non supera sei milioni di lire, di un quinto se è superiore 
a sei ma non a quaranta milioni e in ogni caso, successivamen
te alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire cinquanta
mila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la com
misurazione dell’indennità di anzianità.

Se l’ammontare complessivo dei redditi di cui al preceden
te comma è superiore a sei milioni o a quaranta milioni l’impo
sta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito re
siduo scenda al di sotto della cifra risultante dall’applicazione 
dell’imposta su un ammontare, rispettivamente, di sei milioni o 
di quaranta milioni.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell’art. 12 
l’imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo 
conguaglio all’atto della liquidazione definitiva.

Art. 15
Detrazioni soggettive dall’imposta

Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si 
detraggono :
1) lire trentaseimila per quota esente;
2) lire trentaseimila per il coniuge a carico;

e seguenti somme in relazione al numero delle altre 
carico:

persone

per una persona . . L. 7.000
per due persone . . . . . . » 15.000
per tre p e r s o n e ................................................ » 25.000
per quattro persone . . . . . » 35.000
per cinque persone . . . . . . » 65.000
per sei persone ................................................ » 100.000
per sette persone . . . . . . » 150.000
per otto persone . . . . . . » 250.000
per ogni persona oltre le otto » 120.000
In mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 2) si ap-

plica per il primo dei figli a carico e la quota detraibile in rela
zione al numero delle persone a carico, comprendente anche il 
primo dei figli, è ridotta di lire settemila.

Sono considerati a carico:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i fi

gli adottivi, gli affiliati, i figli dell’altro coniuge e, in quante 
conviventi con il contribuente, i figli naturali non riconosciuti;

c) i figli maggiori di età permanentemente inabili al lavoro 
e quelli di età non superiore a ventisei anni dediti a studi o a 
tirocini gratuiti, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli a
dottivi, gli affiliati e i figli dell’altro coniuge;

d) i genitori e i suoceri ultrasessantenni, in quanto convi
venti con il contribuente;

e) i parenti e gli affini del contribuente che hanno diritto 
agli alimenti e lo esercitano effettivamente.

Nel caso di separazione legale, di scioglimento o annulla 
mento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili la 
detrazione per i figli, nella misura stabilita dal secondo comma, 
compete al genitore che è tenuto a corrispondere gli alimenti in 
forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se entrambi i 
genitori sono tenuti a corrispondere gli alimenti la detrazione 
spetta a ciascuno di essi in proporzione al rispettivo obbligo.

Le persone indicate alle lettere b), c), d) ed e) del terzo 
comma non si considerano a carico se hanno redditi propri, 
non imputabili al contribuente a norma dell’art. 4, per un am
montare superiore a lire ottocentoquarantamila annue.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese 
e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui 
sono cessate le condizioni richieste.

Art. 16
Altre detrazioni

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi

di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse 
si detraggono dall’imposta:

a) lire trentaseimila, rapportate al periodo di lavoro nel
l’anno, a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito;

b) lire dodicimila a fronte degli oneri indicati nell’art. 10 
con facoltà del contribuente in sede di dichiarazione annuale di 
chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell’effet
tiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dell’im
posta locale sui redditi.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi 
di imprsa di una o più persone, il cui ammontare lordo non su
pera tre milioni di lire per persona, si detraggono dall’imposta, 
per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel com
ma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la dedu
zione nell’effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito 
d ’impresa e degli oneri di cui all’art. 10 dal reddito complessivo.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi 
da pensione di una o più persone, per ciascuna di esse si de
trae dall’imposta la somma di lire quarantottomila, rapportata 
per la parte di lire trentaseimila al periodo di pensione nell’an
no e non cumulabile con le detrazioni previste nei commi pre
cedenti. Il contribuente ha tuttavia facoltà di optare per la de
duzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all’art. 10 
nella loro effettiva misura, nel qual caso la detrazione dall’im
posta compete nella minor misura di lire trentaseimila per perso
na, rapportata al periodo di pensione.

Le detrazioni previste nei commi precedenti competono in 
aggiunta a quelle previste nell’art. 15 ed anche nell’ipotesi pre
vista dal secondo comma dell’art. 11.

Art. 17
Scomputo delle ritenute d’acconto

Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si 
scomputano le ritenute d ’acconto operate sui redditi che concor
rono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati sepa
ratamente.

Se l’ammontare delle ritenute è superiore a quello della im
posta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.

Art. 18
Credito d ’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Se alla formazione della base imponibile concorrono reddi
ti prodotti all’estero, le imposte ivi pagate in via definitiva su 
tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito 
delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti in cui lo Stato 
estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d ’impo
sta per i redditi della stessa natura provenienti dall’Italia e in 
ogni caso per un ammontare non superiore ai due terzi nè infe
riore al venticinque per cento della quota dell’imposta italiana 
proporzionale al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il 
reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito 
d ’imposta la detrazione è ammessa per un ammontare non supe
riore al venticinque per cento della detta quota.

Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detra
zione si applica separatamente per ciascuno Stato.

La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nel
la dichiarazione relativa all’anno in cui le imposte estere sono 
state pagate in via definitiva. Se l’imposta dovuta in Italia per 
l’anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base 
imponibile è stata già liquidata si procede a nuova liquidazione 
tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero e la 
detrazione si opera dall’imposta dovuta per l’anno cui si riferi
sce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se sia già decor
so il termine per l’accertamente la detrazione è limitata alla quo
ta dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito 
prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia. Se l’ammon
tare detraibile è superiore a quello dell’imposta liquidata per 
l’anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha 
diritto al rimborso dell’eccedenza.
... omissis ...

TITO LO  III
RED D ITI D I CAPITALE  

Art. 41
Reddito di capitale

Costituiscono reddito di capitale:
a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti 

impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita;
b) gli interessi e altri redditi da depositi e conti correnti;
c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società, enti, as

sociazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell’art. 
5, nonché i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazio
ni in partecipazione in qualità di associato, salvo il disposto del
la lettera c) dell’articolo 49;



d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbliga
zioni e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni;

e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spet
tanti a titolo di risarcimento di danni o di penale per inadem
pienza contrattuale;

/) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni;
g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle lot

terie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;
b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di 

cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni 

altra rendita o provento in misura definita derivante dall’impie
go di capitale.

Art. 42
Imputazione del reddito

I redditi di capitale concorrono a formare il reddito com
plessivo per il periodo d’imposta in cui sono stati percepiti.

Art. 43
Determinazione del reddito

I redditi di capitale sono determinati nella misura risultan
te dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

Per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli inte
ressi, nella misura stabilita dall’art. 1284 del codice civile, salvo 
prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano 
convenuti o risultano convenuti in misura inferiore. La presun
zione non vale per le somme versate dai soci alla società in con
to capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione, sem
pre che la società sia regolarmente costituita in uno dei tipi 
indicati dall’art. 2200 del codice civile e i versamenti siano fatti 
in base a formale deliberazione.

Art. 44
Interessi e proventi computati nei redditi d ’impresa
Non costituiscono reddito di capitale, in quanto componenti 

d'impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all’art. 41, non 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, conseguiti nel 
l’esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato o 
mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso, compresi 
quelli conseguiti da società in nome collettivo e in accomandita 
semplice.

Art. 45
Riserve non costituite con utili

Non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a ti
tolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi 
di rivalutazione monetaria esenti da imposta, con interessi di 
conguaglio versati dai sottoscritti di nuove azioni o quote, con 
sopraprezzi di emissione delle azioni o quote.

Nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di 
cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o 
quote gratuite distribuite ai soci nè l’aumento gratuito del valo
re nominale delle azioni o quote già possedute.

TITO LO  IV

RED D ITI D I LAVORO
Art. 46

Reddito di lavoro dipendente
II reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavo

ro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendente e sotto la 
direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia con
siderato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione 
sul lavoro.

Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensio
ni o gli assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme 
di cui alla lettera e) dell’art. 12.

Art. 47
Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente

Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti 

maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delie coope
rative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle 
cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agri
coli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai 
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione 
a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattua
le devono essere riversati al datore di lavoro, nonché di quelli 
che per legge debbono essere riversati allo Stato;

r) le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi cor
risposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni 
per l’esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che. 
per legge, debbono essere versati allo Stato;

d) le indennità di cui all’art. 1 della legge 31 ottobre 1965. 
n. 1261, percepite dai membri del Parlamento e le indennità

comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per 
le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione;

e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma 
dell’art. 1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo 
oneroso;

/) gli altri assegni periodici comunque denominati alla cui 
produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro 
compresi quelli indicati alle lettere g) ed h) dell’art. 10 ed esclu
si quelli indicati alla lettera h) dell’art. 41.

Per i redditi di cui alla lettera a) l’assimilazione al reddito 
di lavoro dipendente è sottoposta alla condizione che la coope
rativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario gene
rale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabil
mente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e 
che tali principi siano effettivamente osservati.

Per i redditi di cui alle lettere c), d), e) ed f) l’assimilazione 
al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni pre
viste dall’art. 16.

Art. 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i com
pensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel perio
do d ’imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto 
forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o libe
ralità.

Non concorrono a formare il reddito i contributi versati 
dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclu
sivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a 
disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi azien
dali, ancorché commisurati alle retribuzioni, nè i compensi river 
sibili di cui alla lettera b) dell’art. 47.

Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito 
per la parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno, ele
vato a lire quindicimila per le trasferte all’estero. Gli assegni di 
sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero 
concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammon
tare. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle am
ministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di 
una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concor
re a formare il reddito la sola indennità base nella misura de! 
quaranta per cento.

Le indennità indicate alla lettera d) dell’art. 47 costituisco
no reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammon
tare al netto dei contributi previdenziali.

Le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 
47 sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e sen
za alcuna deduzione.

Per le indennità e le altre somme di cui alla lettera e) del- 
l’art. 12 valgono le disposizioni dell’art. 14.

Art. 49
Redditi di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall’eserci
zio di arti e professioni, compreso l’esercizio in forma associata 
di cui alla lettera c) del terzo comma dell’art. 5.

Per l’esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva senza vincolo di 
subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli 
II e V.

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordina

ta e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo 
di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei 
titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministra
tore, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla 
collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di mar
chi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica 
di opere dell’ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non 
sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da socie
tà in nome collettivo e in accomandita semplice;

c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in 
partecipazione in qualità di associato quando l’apporto è costi
tuito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le 
indennità di cui alle lettere f) e g) dell’art. 12.

Art. 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è co
stituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’im
posta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione ef
fettivamente sostenute nel periodo stesso.

Sono deducibili anche le spese per l’acquisto di beni stru
mentali per l’esercizio dell’arte o professione il cui costo unitario



non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni stru
mentali, tranne gli immobili indicati nell’art. 21, sono ammes
se in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura 
massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella ap
provata con decreto del Ministero per le finanze e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale.

I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura 
forfettaria del tre per cento dell’ammontare lordo dei compensi.

I redditi indicati nel terzo comma dell’art. 49 sono costitui
ti dall’ammontare complessivo delle somme percepite sotto qual
siasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazio
ne agli utili, ridotto del dieci per cento per quelli indicati alla 
lettera a) e del trenta per cento per quelli indicati alla lettera 
b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione for
fettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla let
tera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acqui
siti per successione o donazione.

TITO LO  V
REDDITI D ’IMPRESA 

Art. 51
Reddito d’impresa

II reddito d ’impresa è quello che deriva dall’esercizio di im
prese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio 
per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività 
commerciali di cui all’art. 2195 del codice civile anche se non 
organizzate in forma d’impresa.

Le attività di prestazione di servizi a terzi, che non rien
trano nell’art. 2195 del codice civile, si considerano commer
ciali se organizzate in forma d’impresa.

I redditi derivanti dalle attività dirette all’allevamento di 
animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di 
prodotti agricoli e zootecnici quando le attività stesse non rien
trano fra quelle previste nell’art. 28 sono considerati, agli effet
ti fiscali, come derivanti da attività commerciali.

Le attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, tor
biere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono considerate 
in ogni caso attività commerciali.

Le disposizioni di questo titolo relative al reddito d ’impre
sa si applicano per la determinazione del reddito delle società 
in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se eserci
tano attività diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 52
Determinazioni del reddito

II reddito d ’impresa è costituito dagli utili netti conseguiti 
nel periodo d ’imposta, determinati in base alle risultanze del 
conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai 
criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo.

Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto del
le perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione nè dei 
proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nè dei 
proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell’art. 21 
che non costituiscano beni strumentali per l’esercizio dell’impre
sa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di 
impresa nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del 
titolo IL

Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società sem
plici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano 
le disposizioni dell’art. 5.

Art. 53 
R i c a v i

Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e 
delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio 
è diretta l’attività dell’impresa, nonché i corrispettivi delle ces
sioni di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e mer
ci acquistati per essere impiegati nella produzione, al netto dei 
relativi sconti, abbuoni e premi.

I titoli azionari e obbligazionari e i titoli similari si com
prendono fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’im
presa quando questa ha per oggetto specifico, ancorché non e
sclusivo, l’assunzione di partecipazioni in società o enti, la com
pravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati 
o alcuna di tali attività e, in ogni caso, per le società in nome 
collettivo e in accomandita semplice.

I corrispettivi si considerano conseguiti:
a) per le cessioni di beni mobili, alla data della consegna 

o della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l’ef
fetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto 
reale;

b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipula
zione dell’atto o a quella, se posteriore, in cui si verifica l’ef
fetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto 
reale;

c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ulti
mate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, 
mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispet
tivi periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi.

Ai fini del comma precedente non si tiene conto delle clau
sole di riserva della proprietà e le locazioni con clausole di tra
sferimento della proprietà vincolanti per ambedue le parti sono 
assimilate alle vendite con riserva della proprietà.

Si comprendono tra i ricavi:
a) il valore normale dei beni indicati nel primo e nel se

condo comma destinati al consumo personale o familiare del
l’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’im
presa o assegnati ai soci;

b) la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi 
e i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni effettuate a 
società, non aventi nel territorio dello Stato la sede legale o am
ministrativa nè l’oggetto principale, che controllano direttamente 
o indirettamente l’impresa o che sono controllate dalla stessa 
società che controlla l’impresa.

Art. 54
Plusvalenze patrimoniali

Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli 
indicati nei primi due commi dell’art. 53, concorrono a formare 
il reddito d ’impresa nel periodo d ’imposta nel quale sono rea
lizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

La plusvalenza è costituita dal maggior valore realizzato ri
spetto all’ultimo valore riconosciuto ai fini dell’imposta sul red
dito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ivi 
compresa l’imposta comunale sull’incremento di valore degli im
mobili.

Nel caso di permuta la plusvalenza è determinata con rife
rimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o dimi
nuito dell’eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in 
permuta è un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio al
lo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in per
muta, la plusvalenza è costituita soltanto dal conguaglio in de
naro eventualmente pattuito a favore dell’imprenditore.

Nel caso di conferimento in società la plusvalenza è deter
minata con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute del
l’ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il va
lore normale dei beni conferiti in ogni altro caso.

Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non 
concorrono a formare il reddito d ’impresa se e nella misura in 
cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano rein
vestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d ’impo
sta successivo a quello del realizzo. All’atto del reinvestimento 
l’ammontare reinvestito sarà trasferito al fondo di ammortamento 
e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla diffe
renza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l’ammontare 
reinvestito. L ’ammontare non reinvestito entro il secondo pe
riodo d ’imposta concorrerà a formare il reddito del periodo 
stesso.

Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore nor
male dei beni, si considerano realizzate e concorrono a formare 
il reddito d ’impresa anche nel caso di destinazione dei beni al 
consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre fina
lità estranee all’esercizio dell’impresa.

Nei confronti delle società in nome collettivo e in accoman
dita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad 
esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento 
al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche 
se distribuite ai soci prima dell’alienazione o mediante assegna
zione dei beni.

In caso di cessione o di liquidazione dell’azienda le plusva
lenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costitui
scono reddito d ’impresa e sono tassate a norma dell’art. 12, let
tera a) e dell’art. 13.

Art. 55
Sopravvenienze attive

Concorrono a formare il reddito d’impresa le sopravvenien
ze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di co
sti od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in prece
denti periodi d’imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta 
insussistenza di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in 
bilancio in precedenti periodi d’imposta.

Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati so
pravvenienze attive:

a) le somme in denaro e i beni in natura ricevuti a titolo 
di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in con
to esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da 
altri enti pubblici;

b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e 
l ’aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, 
sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui



scambio è diretta l’attività dell’impresa e salvi i casi previsti dal 
secondo comma dell’art. 45;

c) il valore nominale delle quote di società a responsabilità 
limitata ricevute gratuitamente e l’aumento gratuito del valore 
nominale di quelle già possedute, salvi i casi previsti dal secon
do comma dell’art. 45.

Nei confronti delle società in nome collettivo o in accoman
dita semplice regolarmente costituite non si considerano soprav
venienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle 
quote di partecipazione nè la rinuncia da parte dei soci, nella 
stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanzia
menti.

Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale 
dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l’aumento del va
lore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono ac
cantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a for
mare il reddito d ’impresa nel periodo d’imposta e nella misura 
in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di 
perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati al
l’uso personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità 
estranee all’esercizio dell’impresa o assegnati ai soci.

Art. 56
Costi di acquisizione di beni e servizi

I costi relativi all’acquisizione dei beni e dei servizi dai 
quali traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi e gli 
oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passi
vi. La data in cui i costi si considerano sostenuti è determinata 
con criteri corrispondenti a quelli stabiliti nel terzo comma del
l’art. 53.

II costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi presta
ti dalle società indicate alla lettera b) del quinto comma del
l’art. 53 è diminuito dell’eventuale eccedenza rispetto al valore 
normale. La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i 
servizi prestati da società non aventi nel territorio dello Stato 
nè la sede legale o amministrativa nè l’oggetto principale per 
conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e colloca
mento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione 
di prodotti.

Art. 57
Perdite, sopravvenienze passive 

e minusvalenze patrimoniali
Nella determinazione del reddito d ’impresa si tiene conto:
a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal 

mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto 
dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d ’imposta non
ché di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in 
relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle 
perdite in precedenti periodi di imposta;

b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti 
dalla eliminazione totale o parziale di attività iscritte in bilan
cio in precedenti periodi d’imposta;

c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessio
ni e alle altre operazioni considerate nell’art. 54, determinate 
con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle 
plusvalenze.

Art. 58
Interessi passivi

Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispon
dente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che 
concorrono a formare il reddito d ’impresa e l’ammontare com
plessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli costituiti da 
redditi esenti. Ai fini del rapporto si tiene conto anche delle 
sopravvenenze attive, delle plusvalenze patrimoniali e dei pro
venti immobiliari indicati nel secondo comma dell’art. 52.

Gli interessi passivi su prestiti contratti per l’acquisizione o 
la costruzione di beni relativi all’impesa, diversi da quelli indi
cati nei primi due commi dell’art. 53, sono imputati ad aumen
to del costo dei beni stessi fino al periodo d ’imposta anteriore 
a quello in cui ne è o può esserne iniziata l’utilizzazione.

Per le imprese di nuova costituzione, salvo il disposto del 
precedente comma, si applicano le disposizioni del quarto com
ma dell’art. 71.

Gli interessi passivi non computati nella determinazione del 
reddito d ’impresa a norma del presente articolo non danno di
ritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall’art. 10.

Art. 59
Compensi a favore dell’imprenditore e dei familiari, dei soci 

e degli amministratori
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell’ope

ra svolta dall’imprenditore e dalle persone indicate nel terzo 
comma dell’art. 15. Dei compensi percepiti da tali persone non 
si tiene conto ai fini dell’imputazione prevista nell’art. 4.

I compensi per lavoro dipendente corrisposti ai parenti e

affini entro il quarto grado dell’imprenditore non rientranti tra 
le persone indicate nel terzo comma dell’art. 15, compreso il co
niuge legalmente ed effettivamente separato, sono deducibili nel
la misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dei 
contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamen
te versali. Nella stessa misura sono deducibili i compensi per la
voro dipendente corrispondenti ai soci dalle società in nome col
lettivo e in accomandita semplice.

I compensi corrisposti dalle società in nome collettivo e in 
accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei 
limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci. Per 
i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la carica di am
ministratore della società, la deduzione è ammessa per ammonta
re complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misu
ra e quella indicata nel comma precedente.

Le somme corrisposte agli amministratori delle società in 
nome collettivo e in accomandita semplice a titolo di partecipa
zione agli utili non sono ammesse in deduzione. Di esse non si 
tiene conto agli effetti del precedente comma.

Art. 60
Oneri di utilità sociale

Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per spe
cifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, 
culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare com
plessivamente non superiore al cinque per mille dell’ammontare 
delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichia
razione annuale.

Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche 

che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indi
cate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica, per 
un ammontare complessivamente non superiore al due per cen
to del reddito d ’impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche 
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente fi
nalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamen
te non superiore al due per cento del reddito d’impresa dichia
rato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di i- 
stituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessi
vamente non superiore al due per cento del reddito d ’impresa 
dichiarato.

Le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle consi
derate dai commi precedenti non seno ammesse in deduzione.

Art. 61
Altri costi e oneri

Le imposte sul reddito e quelle per le quali è prevista la 
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le 
altre imposte sono deducibili nel periodo d ’imposta in cui avvie
ne il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali 
sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora defini
tivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare cor
rispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli 
uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie.

I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono de
ducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a for
male deliberazione dell’associazione e con carattere di perio
dicità.

I costi e gli oneri diversi da quelli espressamente conside
rati dalle disposizioni di questo titolo sono deducibili se ed in 
quanto siano stati sostenuti nell’esercizio dell’impresa e si riferi
scano ad attività e operazioni da cui derivano ricavi o proventi 
che concorrono a formare il reddito di impresa. I costi e gli o 
neri non suscettibili di imputazione specifica sono deducibili 
iella proporzione stabilita dal primo comma dell’art. 58.

Art. 62
Valutazione delle rimanenze

Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell’art. 
53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da 
tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Posso
no tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso 
tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano 
sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore uni
tario.

Nel primo periodo d ’imposta in cui si verificano, le rima
nenze sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante 
dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acqui
stati nel periodo stesso per la loro quantità.

Nei periodi d ’imposta successivi, se la quantità delle rima
nenze è aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori 
quantità, valutate a norma del secondo comma, costituiscono vo
ci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantità è di
minuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei 
periodi d ’imposta precedenti, a partire dal più recente.



Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei com
mi precedenti, è superiore al valore normale di essi nell’ultimo 
trimestre del periodo d ’imposta, la valutazione può essere fatta 
moltiplicando l’intera quantità di beni, indipendentemente dal 
periodo di formazione, per il valore normale.

Se le rimanenze sono valutate in misura superiore al valo
re di costo determinato a norma del secondo e del terzo com
ma, o al valore attribuito nel periodo d ’imposta precedente a 
norma del quarto comma, il valore unitario dei beni si determina 
dividendo il valore così determinato o attribuito per la loro 
quantità.

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai 
costi sostenuti nel periodo d’imposta.

Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si com
prendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputa
zione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Le rimanenze di un periodo d ’imposta, determinate a nor
ma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche 
apportate dall’ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze ini
ziali del periodo d ’imposta successivo.

Art. 63
Opere e servizi in corso di esecuzione

Le opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto uni
tario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di ap
palto, somministrazione, vendita su ordinazione e simili sono 
compresi fra le rimanenze di ciascun periodo d ’imposta al ter
mine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze ini
ziali di quello successivo.

La valutazione, in relazione a tutte le prestazioni effettuate 
fin dall’inizio di esecuzione del contratto, è fatta sulla base dei 
corrispettivi pattuiti, al lordo degli eventuali acconti o ritenute d. 
garanzia. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione 
di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, 
finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non 
inferiore al cinquanta per cento. Per la parte di opere, fornitu
re e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fat
ta in base ai corrispettivi liquidati.

La valutazione fatta a norma del precedente comma può es
sere ridotta in qualsiasi periodo d ’imposta, per rischio contrat
tuale a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 
due per cento.

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committen
te si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, 
in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora 
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata 
al reddito del periodo d ’imposta in cui è stata definitivamente 
stabilita.

Alla dichiarazione annuale deve essere allegato, distintamen
te per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale, un pro
spetto recante la indicazione degli estremi del contratto, delle 
generalità e della residenza del committente, della scadenza pre
vista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della 
collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
quando le opere, forniture o servizi pluriennali formano ogget
to, come complesso unitario e con scadenze ricadenti nello stes
so periodo d’imposta, di più contratti fra le stesse parti. Le di
sposizioni stesse possono essere applicate, su richiesta del contri
buente, anche quando si tratta di opere, forniture o servizi di 
durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione 
al termine del periodo d ’imposta.

Art. 64
Villutazione dei titoli

Le disposizioni dell’art. 62, in quanto applicabili, valgono 
anche per la valutazione dei titoli azionari, obbligazioni e simi
lari di cui al secondo comma dell’art. 53, salvo quanto stabi
lito nei successivi commi del presente articolo.

Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno 
stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.

II numero e il valore nominale delle azioni ricevute gra
tuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle già pos
sedute in proporzione alle quantità delle singole voci della cor
rispondente categoria. Nella stessa proporzione l’aumento gra
tuito del valore nominale delle azioni già possedute si aggiunge 
al costo delle azioni stesse.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano se 
le azioni ricevute gratuitamente o l’aumento del valore nomi
nale di quelle già possedute non costituiscono reddito ai sensi 
dell’art. 45. In tal caso il numero delle azioni gratuite si ag
giunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle 
quantità delle singole voci della corrispondente categoria.

Il valore normale dei titoli quotati in borsa è determinato 
in base alla media dei prezzi di compenso dell’ultimo trimestre

del periodo d ’imposta. Per le azioni e i titoli similari non quo
tati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni 
patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approva
to dalle società emittenti, in confronto all’ultimo bilancio ante
riore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da delibe
razioni adottate ai sensi dell’art. 2446 del codice civile; per le 
obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene con
to delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e 
precisi.

Le somme versate a copertura di perdite delle società emit
tenti, in base a formale deliberazione di queste e in proporzio
ne alle quote di partecipazione, si aggiungono al costo delle a- 
zioni in proporzione alle quantità delle singole voci della cor
rispondente categoria. Di esse non si tiene conto ai fini della 
determinazione del valore normale delle azioni non quotate in 
borsa.

Art. 65
Accantonamenti di quiescenza e previdenza

Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e 
di previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle 
quote maturate nel periodo d ’imposta in conformità alle disposi
zioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro 
dei singoli dipendenti.

Ai fini della determinazione del reddito d ’impresa i mag
giori accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescen
za e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e 
retributive non possono essere ripartiti in più di tre periodi di 
imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle mo
dificazioni.

Art. 66
Accantonamenti per rischi su crediti

Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a 
fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di 
imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell’ammontare comples
sivo dei crediti risultanti in bilancio. La deduzione è ammessa 
entro il limite massimo dello 0,25 per cento quando l’accanto
namento globale ha raggiunto il 3 per cento dei crediti esistenti 
alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa 
quando l’accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta so 
no deducibili ai sensi dell’art. 57 limitatamente alla parte non 
compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta 
l’ammontare globale dell’accantonamento risulta superiore al 5 
per cento dell’ammontare dei crediti l ’eccedenza concorre a for
mare il reddito del periodo stesso.

Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino 
al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anterior
mente all’entrata in vigore del presente decreto ai sensi 
dell’art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Per le imprese che invece di effettuare gli accantonamenti 
riducono il valore dei crediti i minori valori di realizzo dei cre
diti diretcamente iscritti nell’attivo del bilancio sono riconosciuti 
ai fini della determinazione del reddito se analiticamente giu
stificati.

Art. 67
Altri accantonamenti

Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a 
fronte di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e 
degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento 
del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all’inizio del 
periodo d ’imposta dal registro dei beni ammortizzabili e ricono
sciuto ai fini dell’imposta sul reddito. La differenza tra l’ammon
tare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenu
to concorre a formare il reddito d ’impresa nel periodo d ’imposta 
in cui ha termine il ciclo.

Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da 
quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo 
titolo.

Art. 68
Ammortamento dei beni materiali

Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, 
dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire 
dal primo periodo d ’imposta in qualsiasi momento dal quale il 
bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per 
le imprese di nuova costituzione l’inizio dell’ammortamento può 
essere differito al primo periodo d ’imposta in cui sono stati 
conseguiti ricavi.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella 
risultante dall’applicazione al costo dei beni, comprensivo degli 
oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali 
contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella 
approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per catego



rie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimen
to e consumo nei vari settori produttivi.

La misura massima indicata nel precedente comma può es
sere superata, in ciascun periodo d ’imposta, in proporzione alla 
più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del 
settore e può essere in ogni caso aumentata a titolo di ammorta
mento anticipato nel primo periodo di imposta e nei due succes
sivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo.

Se l’ammortamento è fatto in misura inferiore a quella in
dicata nel secondo comma la differenza è ammordzzabile nei pe
riodi d ’imposta successivi al termine del normale periodo di am
mortamento. Tuttavia se l’ammortamento fatto in un periodo di 
imposta è inferiore alla metà della misura stessa il minore am
montare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a 
meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del 
bene rispetto a quella normale del settore.

In caso di eliminazione di beni non ancora completamente 
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è am
messo in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il 
bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito.

Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquanta
mila è ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo di 
imposta in cui sono stati acquisiti.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra
sformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento 
del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili ri
sultante all’inizio del periodo d’imposta dal registro dei beni am
mortizzabili e riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito. L'ec
cedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’im
posta successivi.

Art. 69
Ammortamento dei beni immateriali

Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di uti
lizzazione di opere dell’ingegno sono deducibili quote costanti 
di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori 
di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di 
terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge
0 dal contratto. Se la durata di utilizzazione non è determinabi
le le quote di ammortamento sono deducibili in misura non su
periore a un quinto del costo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i 
diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, 
per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per
1 diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale o scentifico.

Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscrit
to nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superio
re a un quinto del valore stesso.

Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle in
dicate nei precedenti commi si applicano le disposizioni del ter
zo e del quarto comma dell’art. 68. Le disposizioni dei commi 
primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per 
l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.

Art. 70
Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una 
concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore 
a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dal
l'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di 
ammortamento finanziario.

La quota di ammortamento finanziario deducibile è deter
minata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli e
ventuaii contributi corrisposti dal concedente, per il numero de
gli anni di durata della concessione. Se la concessione viene pro
rogata la quota deducibile è proporzionalmente ridotta a partire 
dal periodo d ’imposta in cui la proroga è stata convenuta.

In caso di incremento e di decremento del costo originario 
dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, 
di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e 
di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario dedu
cibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal pe
riodo d imposta in cui si è verificato l’incremento o il decremen
to in misura pari all’ammortamento di esso diviso per il numero 
dei residui anni di durata della concessione.

L ’eventuale differenza tra l’ammontare complessivo del li
quore di ammortamento finanziario dedotte durante la conces
sione e l’ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell’imposta 
sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti ar
ticoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d’im
posta in cui avviene la devoluzione.

Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di 
opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differen
ziate da calcolare sull’investimento complessivo realizzato. Le quo
te di ammortamento sono determinate nei singoli casi con de
creto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposi
zioni del secondo comma dell’art. 58 e del quarto comma del

l’art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano 
economico-finanziario della concessione.

Art. 71
Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale

I costi relativi a studi e ricerche diretti alla acquisizione dei 
beni immateriali di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 
69 sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono stati so
stenuti per una quota non superiore al cinquanta per cento. L? 
eccedenza concorre a formare il costo ammortizzabile di cui al
l’art. 69 se il risultato degli studi e ricerche è stato positivo; in 
caso contrario è deducibile o integralmente nel periodo di impo
sta successivo a quello in cui sono stati sostenuti gli ultimi co
sti o in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi 
ma non oltre il quarto.

Le spese di pubblicità sono deducibili o per l’intero am
montare nel periodo d ’imposta in cui sono state sostenute o per 
quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi.

Ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale è deducibile 
nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d’imposta.

I costi ad utilizzazione pluriennale, comprese le spese di co
stituzione, sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, nei pe
riodi d ’imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i 
primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro suc
cessivi per una parte non superiore, in ciascun periodo, al cin
quanta per cento del loro ammontare complessivo. Gli interessi 
passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d’im
posta sono deducibili, nella proporzione di cui al primo comma 
dell’art. 58, per un quinto del loro ammontare nel periodo d’im
posta in cui sono stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto 
in ciascuno dei quattro periodi d ’imposta successivi.

Art. 72
Imprese minori

Nei confronti delle imprese che secondo le norme del de
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non han
no optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito 
dalla differenza tra l’ammontare complessivo dei ricavi, delle 
plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l’ammon
tare complessivo dei seguenti costi:

1) costo dei beni impiegati nella produzione o nell’acquisto 
dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all’art. 53;

2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unita
rio non superiore a un milione di lire;

3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 
e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire;

4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;
5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati 

a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;
6) canoni di locazione;
7) interessi passivi;
8) premi di assicurazione;
9) spese per illuminazione e per energia motrice;

10) costo dei carburanti e lubrificanti se trattasi di imprese 
di trasporto;

11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui 
all’art. 57;

12) tre per cento dell’ammontare dei ricavi a titolo di de
duzione forfettaria di ogni altro costo.

II reddito delle imprese che secondo le norme del predetto 
decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilità sem
plificata è determinato in base alla effettiva situazione economi
ca dell’impresa.

Art. 73
Liquidazione, trasformazione e fusione

Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministra
tiva il reddito d ’impresa relativo al periodo compreso tra l ’ini
zio del periodo d ’imposta e la data in cui ha effetto la dichiara
zione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione 
è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base 
alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite alle
gato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissa
rio liquidatore. Le disposizioni stesse, anche se non vi è stato 
esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in 
base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario 
liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, 
del risultato finale delle relative operazioni.

Nei casi di liquidazione delle società in nome collettivo e 
in accomandita semplice, diversi da quelli contemplati dal pre
cedente comma, si applicano le norme relative alla liquidazione 
delle società soggette all’imposta sul reddito delle persone giu
ridiche.

Nel caso di trasformazione di una società in nome collet
tivo o in accomandita semplice in società soggetta all’imposta sul 
reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una so
cietà in nome collettivo o in accomandita semplice mediante in
corporazione in una società soggetta all’imposta sul reddito delle



persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova società 
soggetta all’imposta stessa, il reddito del periodo compreso tra 
l’inizio del periodo d ’imposta e la data in cui ha effetto la tra
sformazione o la fusione è determinato secondo le disposizioni 
di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei pro
fitti e delle perdite. Per gli effetti della trasformazione e della 
fusione di società ai fini dell’imposta valgono, in quanto appli
cabili, le norme relative all’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche.

Art. 74
Norme generali sui componenti del reddito d ’impresa
I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il 

reddito d ’impresa nell’esercizio di competenza a meno che la lo
ro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia an
cora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono impu
tati ai reddito del periodo d ’imposta in cui si verificano tali 
condizioni.

I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non 
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate 
alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al con
to dei profitti e delle perdite di un periodo d’imposta preceden
te se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma 
degli articoli precedenti.

Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è 
prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell’impo
sta sul reddito, se la registrazione è stata omessa o è stata ese
guita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramen
te formali.

Art. 75
Norme generali sulle valutazioni

II contribuente, quando le norme di questo titolo consen
tono la scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione 
contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi pe
riodi d ’imposta. Se intende modificarli in tutto o in parte deve 
darne comunicazione scritta all’ufficio delle imposte nel termine 
stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunica
zione ha effetto dal periodo d ’imposta successivo, salvo opposi
zione motivata dell’ufficio mediante avviso notificato entro sei 
mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione. Nello stes
so termine l’ufficio può stabilire modalità da osservare per evi
tare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per 
la sistemazione delle partite in sospeso.

Su richiesta del contribuente, l ’ufficio può autorizzare, per 
i beni di cui agli articoli 62 e 63, l’adozione di criteri di valuta
zione diversi da quelli ivi previsti. In tal caso si applicano le di
sposizioni del primo comma.

Se l’ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte 
dal contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo 
d’imposta successivo.
... omissis ...

IMPOSTA SUL REDDITO D ELLE PERSONE FISICH E
Aliquote percentuali per scaglioni di reddito 

Reddito (scaglione in milioni di lire)
Fino a 2
Oltre 2 fino a 3

» 3 » 4
» 4 » 5
» 5 » 6
» 6 » 7
» 7 » 8
» 8 » 9
» 9 » 10
» 10 » 12
» 12 » 14
» 14 » 16
» 16 » 18
» 18 » 20
» 20 » 25
» 25 » 30
» 30 » 40
» 40 » 50
» 50 » 60
» 60 » 80
» 80 » 100
» 100 » 125
» 125 » 150
» 150 » 175
» 175 » 200
» 200 » 250
» 250 » 300
» 300 >* 350
» 350 » 400
» 400 » 450
» 450 » 500
» 500

Aliquota
10
13
16
19
22
25
27
29
31
32
33
34
35
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72

... omissis ...

ISTITUZIONE E DISCIPLINA D ELL’IMPOSTA SUL RED
DITO DELLE PERSONE G IU RIDICH E  
... omissis ...

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone giuridi
che è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi 
od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art. 2
Soggetti passivi

Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuri
diche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le so
cietà a responsabilità limitata, le società cooperative e le società 
di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la se
de legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività;

b ) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclu
sivo o principale l’esercizio di attività commerciale, che hanno 
nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l ’og
getto principale compresi i consorzi, le associazioni non ricono
sciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica 
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle 
quali il presupposto dell’imposta si verifichi in modo unitario e 
autonomo ed escluse le società e associazioni indicate nell’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, le associazioni in partecipazione;

c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b) 
non aventi per oggetti esclusivo o principale l’esercizio di at
tività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede 
legale o amministrativa e l’oggetto principale;

d) le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità 
giuridica, comprese le società e associazioni indicate nell’art. 5 
del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, 
che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o ammi
nistrativa nè l’oggetto principale.

Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali le 
attività indicate nell’art. 51 del predetto decreto. L ’oggetto e- 
sclusivo o principale dell’ente è determinato in base all’atto co
stitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura 
privata autenticata, e in mancanza in base all’attività effettiva
mente esercitata.

Art. 3
Base imponibile •

L ’imposta si applica sul reddito complessivo netto, formalo 
da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi 
esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta 
salvo quanto stabilito nei titoli III e IV.

Art. 4
Periodo d’imposta

L ’imposta è dovuta per periodi d ’imposta, a ciascuno dei 
quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma salvo 
quanto stabilito negli articoli 10, 17 e 24.

Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di 
gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall’at
to costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione 
non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo o è deter
minata in due o più anni il periodo d ’imposta è costituito dal
l’anno solare.

Art. 5
Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è costituito dagli utili netti consegui
ti nel periodo d ’imposta determinati in base alle risultanze del 
conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le 
norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 597, relative al reddito d ’impresa, salvo quanto è 
stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restan
do i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto 
decreto.

Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del 
detto decreto, relative alle società in nome collettivo e in acco
mandita semplice, valgono anche per le società di altro tipo sog
gette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle 
plusvalenze, compreso 1’avviamento, realizzate in dipendenza del
la cessione di aziende o della liquidazione della società o ente, 
di cui all’ultimo comma dell’art. 54 del medesimo decreto.

Ai fini del secondo comma dell’art. 52 dello stesso decreto 
i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo 
d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, sono raggua
gliati alla durata di esso.



Art. 6
Deduzioni dal reddito complessivo

Dal reddito complessivo determinato a norma dell’articolo 
precedente non sono ammesse deduzioni in aggiunta a quelle 
dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli uti
li netti.

Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente 
comma, le spese relative ad immobili di interesse artistico, sto
rico e archeologico sostenute ai sensi dell’art. 16 della legge 1 
giugno 1939, n. 1089, in quanto siano rimaste effettivamente a 
carico del contribuente e in ogni caso per non più del 75% del 
loro ammontare.

L'imposta locale sui redditi non è deducibile.
Art. 7

Aliquota dell’imposta
L ’imposta è commisurata al reddito complessivo imponibile 

con l’aliquota del 25 per cento.
L ’aliquota è ridotta al 7,50 per cento nei confronti delle 

società ed enti finanziari e al 6,25 per cento nei confronti delle 
società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale.

Si considerano a prevalente partecipazione statale le socie
tà ed enti finanziari il cui capitale, comunque denominato, ap
partiene per più di metà allo Stato e le società finanziarie le cui 
azioni o quote appartengono per oltre la metà del capitale agli 
enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla 
legge 22 dicembre 1956, n. 1569.

Art. 8
Scomputo delle ritenute d ’acconto

Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si 
scomputano le ritenute d ’acconto operate sui redditi che con
corrono a formare il reddito complessivo imponibile.

Se Lammontare delle ritenute è superiore a quello dell’im
posta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.

Art. 9
Credito d ’imposta per i redditi prodotti all’estero

Se alla formazione del reddito complessivo imponibile con
corrono redditi prodotti all’estero le imposte ivi pagate in via 
definitiva su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’impo
sta sul reddito delle persone giuridiche alle condizioni e nei li 
miti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione ac
corda il credito d ’imposta per i redditi della stessa natura pro
venienti dall’Italia e in ogni caso per un ammontare non supe
riore ai due terzi nè inferiore al venticinque per cento della 
quota dell’imposta italiana proporzionale al rapporto tra i red
diti prodotti all’estero e il reddito complessivo imponibile. Se 
lo Stato estero non accorda il credito d’imposta, la detrazione 
è ammessa per un ammontare non superiore al venticinque per 
cento della detta quota.

Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma 
dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597.

Art 10
Liquidazione delle società e degli enti

Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministra
tiva della società o ente si applicano le disposizioni del primo 
comma dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597.

Negli altri casi di liquidazione il reddito relativo al periode 
compreso tra l’inizio del periodo d ’imposta e la data in cui ha 
effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquida
zione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in 
base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdi
te allegato alla dichiarazione presentata dal liquidatore. Le dispo
sizioni stesse valgono anche per la determinazione del reddito o 
della perdita in base al bilancio finale di liquidazione.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in 
corso alla data indicata nel comma precedente il reddito per la 
residua frazione di tale periodo e per ciascun periodo d ’impo
sta successivo, è determinato in via provvisoria in base alle di
chiarazioni presentate dal liquidatore, salvo conguaglio in base 
al bilancio finale. Tuttavia i redditi determinati in via provvi
soria si considerano definitivi qualora la liquidazione si pro
tragga per più di cinque periodi di imposta, compreso quello in 
corso all’inizio della liquidazione, e in caso di omessa presenta
zione della dichiarazione prescritta nel secondo comma.
DISPO SIZIO NI COMUNI IN MATERIA DI ACCERTA
MENTO DELLE IM POSTE SUI REDDITI.
... omissis ...

Titolo 1
DICHIARAZIONE ANNUALE 

Art. 1
Dichiarazione dei soggetti passivi

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i reddi

ti posseduti anche se non nt consegue alcun debito d’imposta. 
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al 
successivo art. 13 devono presentare la dichiarazione anche in 
mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e del
l’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli 
elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli 
imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. 
I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non 
dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi 
propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili 
a norma dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi 
sui quali l’imposta si applica separatamente a norma degli arti 
coli 12, 13 e 14 dello stesso decreto.

Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito 

sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esen

ti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e 
redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano 
complessivamente superiori ad annue L. 360.000 e che non ri
corra l’ipotesi prevista dall’art. 2 della legge 23 febbraio 1960 
n. 131;

c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di la 
voro dipendente per ammontare complessivamente non superiore 
ad annue L. 840.000, a condizione che non possiedano altri red 
diti diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a ti
tolo d’imposta;

d) i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri reddi
ti diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta, presentino o spediscano all’ufficio delle imposte del 
loro domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito 
per la dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma del- 
ì’art. 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e 
pubblicato ai sensi dell’art. 8 e recante la attestazione dell’ine 
sistenza di altri redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare 
il reddito complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre 
persone a lui imputabili a norma dell’art. 4 del predetto decrc 
to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 
l’esonero compete a condizione che il reddito complessivo sia in
feriore a quattro milioni di lire e sia costituito esclusivamente 
da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte.

Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi di 
lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di 
cooperative indicati alla lettera a) lell’art. 47 del decreto indica
to nel precedente comma.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la 
dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l’obbligo della 
dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Art. 2
Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabili
to nel secondo comma dell’art. 1, deve indicare le generalità, il 
comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domici
lio fiscale, l’indirizzo e lo stato civile del contribuente nonché 
la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e 
il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture 
contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. 
Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone 
i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali com
petono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, e dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 599.

Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie, 
relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui al com
ma precedente:

1) disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbar
cazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da corsa e di 
autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non siano 
beni relativi ad impresa;

2) residenze secondarie a disposizione permanente o tempo
ranea, in Italia o all’estero;

3) numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti 
ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) disponibilità di riserve di caccia.
Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati 

in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di di
chiarazione di cui al successivo art. 8.

Art. 3
Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche



Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori sog
getti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare 
alla dichiarazione un certificato del sostituto d ’imposta 
attestante l’ammontare delle somme o valori corrisposti, con l’in
dicazione della relativa causale e l’ammontare delle ritenute ope
rate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certifi
cato deve indicare anche la qualifica e la categoria di apparte
nenza del percipiente, l’ammontare delle detrazioni di imposta ef
fettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali ob
bligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite inden
nità di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 12 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipa
zioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto 
di imposta attestante l’ammontare dell’indennità o anticipazio
ne al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa 
commisurazione, l’aliquota applicata e l’ammontare delle ritenu
te operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei 
commi terzo e quarto dell’art. 8. Coloro che hanno percepito i 
dividendi di cui all’art. 27 possono allegare in luogo del certifi
cato le copie dei modelli di comunicazione di cui all’art. 7 della 
legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai 
sensi dell’art. 51 del decreto indicato nel precedente comma de
vono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il con
to dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell’art. 2217 del 
codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risul
tano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari 
per la determinazione del reddito d ’impresa secondo le disposi
zioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono 
essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del 
conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere 
sottoscritti a norma del successivo art. 8.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se 
il contribuente non è tenuto secondo il codice civile alla reda
zione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le di
sposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenu
ta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 che non ab
biamo optato per il regime ordinario.

Alla dichiarazione delle persone fisiche deve essere in ogni 
caso allegata, a pena di inammissibilità della deduzione, la docu
mentazione relativa agli oneri deducibili di cui all’art. 10 del de
creto indicato nel primo comma. Se i documenti non sono alle
gati in originale l’ufficio delle imposte può richiedere l’esibizione 
degli originali o di copia autentica.

Art. 4
Contenuto della dichiarazione dei soggetti 

all’imposta sul reddito delle persone giuridiche
La dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle 

persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma 
dell’art. 1, deve indicare la natura giuridica, la denominazione c 
la ragione sociale, le generalità di almeno un rappresentante, la 
sede legale o in mancanza la sede amministrativa, il domicilio 
fiscale, l’indirizzo, l’oggetto della attività, il luogo o i luoghi in 
cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal 
presente decreto e da altre disposizioni.

Le società od enti che non hanno la sede legale o ammini
strativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l’indi
rizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto 
vi sia, e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di 
rappresentante per i rapporti tributari.

Devono inoltre essere indicati i canoni spettanti al soggetto 
per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto 
nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.

Art. 5
Allegati alla dichiarazione dei soggetti 

all’imposta sul reddito delle persone giuridiche
I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche 

devono allegare alla dichiarazione:
1) l’elenco nominativo degli amministratori o, in mancan

za, l’elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbli
gazioni del soggetto, con l’indicazione del comune di residenz: 
anagrafica e dell’indirizzo di ciascuno;

2) la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del 
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendicon
to corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e 
dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;

3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle 
date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle 
distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non 
devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle fun
zioni di intermediazione nei trasferimenti nè quelle date e pre
se a riporto nell’esercizio del credito;

4) le attestazioni comprovanti i versamenti d ’imposta ese
guiti entro il termine stabilito per la presentazione della dichia
razione;

5) i certificati e le attestazioni di cui al primo comma del 
l’art. 3 se ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve es
sere allegato per gli interessi, premi e altrui frutti di cui al pri
mo, secondo e terzo comma dell’art. 26.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato an
che dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. 
Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i 
costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determi
nazione dell’imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli 
elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto.

Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali devono presentare, in allegato 
al bilancio o rediconto, un prospetto relativo ai risultati della 
gestione dei cespiti e delle attività produttive dei redditi che 
concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.

Le società e gli enti che non hanno nel territorio dello Sta
to la sede legale o amministrativa nè l’oggetto principale devo
no presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto 
relativo ai risultati conseguiti dalla stabile organizzazione nel ter
ritorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso il prospetto in
dicato nel comma precedente.

Art. 6
Dichiarazione delle società semplici, 

in nome collettivo ed equiparate
Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita 

semplice indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le società ed associazioni 
ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presen
tare la dichiarazione agli effetti dell’imposta locale sui redditi 
da esse dovuta e agli effetti dell’imposta sul reddito delle per
sone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche do
vute dai soci o associati.

La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel 
secondo comma dell’art. 1 e nel primo e terzo comma dell’art. 4.

Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui a! 
primo e al secondo comma dell’art. 5 e l’elenco nominativo dei 
soci o associati con l’indicazione, per ciascuno di essi, del comu
ne di residenza anagrafica, dell’indirizzo e della quota di parte
cipazione agli utili. Le società semplici e le società o associazioni 
equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o ren
diconto.

Art. 7
Dichiarazione dei sostituti d ’imposta

I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che 
corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte se
condo le disposizioni dello stesso titolo; devono presentare an
nualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, 
di cui all’art. 23 e al terzo comma dell’art. 24, deve essere indi
cato l’ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico 
del datore di lavoro pagati nell’anno e gli estremi dei relativi ver
samenti e devono essere specificati per ciascun dipendnte:

1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica c 
l’indirizzo;

2) l’ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico 
del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d ’acconto;

3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le 
indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rappor
to di lavoro e relative anticipazioni;

4) l’ammontare delle ritenute eseguite con l’indicazione del
le detrazioni per quote esenti e per carichi di famiglia;

5) l’ammontar di tutte le altre somme pagate sulle quali 
non è stata eseguita la ritenuta.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora e- 
sistano più sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi 
uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nomi
nativi per singole sedi e singoli stabilimenti.

Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma del- 
l’art. 24 e agli articoli 25 e 28 nonché per quelli soggetti a rite
nuta d’acconto ai sensi dell’ultimo comma dèll’art. 26 devono 
essere indicati le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e 
l’indirizzo dei percipienti, l’ammontare delle somme corrispo
ste a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l’impor
to di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate 
distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per 
causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non as
soggettate a ritenuta.

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi 
dell’art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’impo
sta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, nonché per 
i premi e le vincite di cui all’art. 30 devono essere dichiarati, 
senza indicazioni nominative, l’ammontare complessivo dei reddi
ti maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda 
della causale e dell’aliquota applicata.



Per gli utili di cui all’art. 27 le società devono dichiarare, 
senza indicazioni nominative, l’ammontare degli utili di cui è 
stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e ram
mentare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. 
Nell’ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo de
vono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato deter
minato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascu
na azione o quota.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono esse
re allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunica
zìoni prescritte dall’art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
e successive modificazioni, con l’indicazione dell’ammontare de
gli utili per i quali è stata fatta la comunicazione. Le società a 
responsabilità limitata, comprese le società cooperative e di mu
tua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, 
devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l’indicazione, 
per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell’in
dirizzo e dell’ammontare degli utili spettanti.

Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere 
allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento 
delle ritenute.

La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi 
e le altre somme soggetti a ritenuta diretta ai sensi dell’art. 29. 

Art. 8
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità 
su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Mini
stro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli 
uffici delle imposte e presso gli uffici comunali ovvero acquistati 
presso le rivendite autorizzate. Il Ministro per le finanze sta
bilisce il prezzo di vendita degli stampati e l’aggio spettante ai 
rivenditori.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità 
da' contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o 
negoziale.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante le
gale e in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di 
fatto, o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’impo
sta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste 
un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle per
sone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di 
organo collegiale. La dichirazione priva di tale sottoscrizione è 
valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53.

Art. 9
Termini per la presentazione delle dichiarazioni

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 
6 devono presentare la dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun 
anno per i redditi dell’anno solare precedente.

I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche te
nuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto entro un ter
mine stabilito dalla legge o dall’atto constitutivo devono presen
tare la dichiarazione entro un mese dall’approvazione del bilan
cio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termi
ne stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un me
se dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuri
diche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dal
la fine del periodo d ’imposta.

I sostituti d ’imposta, anche se soggetti all’imposta sul red
dito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione 
prescritta dall’art. 7 entro il 31 marzo di ciascun anno per i  p a
gamenti fatti nell’anno solare precedente ovvero, nell’ipotesi in
dicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili d i cui 
è stata deliberata la distribuzione nell’anno solare precedente.

Nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 7 la dichiara
zione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione 
dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza 
del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma del
l’art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al 
mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono 
titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli impo
nibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d ’im
posta.

Art. 10
Dichiarazione nei casi di liquidazione

In caso di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta 
sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di 
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresen
tante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla dafa in 
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la di

chiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo 
d’imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni 
di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla 
chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio 
finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d ’imposta in 
corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presen
tate, nei termini stabiliti dall’art. 9, la dichiarazione relativa alla 
residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni suc
cessivo periodo d ’imposta..

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrati
va le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono es
sere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal cu
ratore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quat
tro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura d ; 1 
fallimento e della liquidazione e le dichiarazioni di cui al ter
zo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato eser
cizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l’obbligo di pre
sentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 9 
nei termini ivi indicati.

Art. 11
Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

In caso di trasformazione di una società non soggetta all’im
posta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a 
tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d ’im
posta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in 
cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla 
frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e 
la data stessa.

In caso di fusione di più società deve essere presentata dal
la società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro 
mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione re
lativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate 
compresa tra l’inizio del periodo d ’imposta e la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi deve 
essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione 
di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sotto- 
scritto a norma dell’art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, 
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti 
diversi dalle società.

Art. 12
Presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione con i relativi allegati deve essere presen
tata all’uff'cio delle imposte o all’ufficio del comune nella cui 
circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L ’uf
ficio, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Il comune 
che ha ricevuto la dichiarazione deve trasmetterla all’ufficio del
le imposte non oltre dieci giorni dall’ultimo giorno utile per la 
presentazione delle dichiarazioni.

La dichiarazione con i relativi allegati può anche essere spe
dita al competente ufficio delle imposte per raccomandata e si 
considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio po
stale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla 
ricevuta dell’ufficio delle imposte o dell’ufficio comunale, dalla 
ricevuta della raccomandata o da altro documento dell’ammini
strazione postale comprovante la data della consegna all’ufficio 
postale. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con 
le risultanze dei protocolli, registri e atti dell’ufficio delle 
imposte.

La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da 
quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la 
dichiarazione sia pervenuta all’ufficio delle imposte competente.

Le persone fisiche devono presentare, congiuntamente alla 
dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione me
desima destinata al comune del loro domicilio fiscale.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiara
zione questa viene fatta a cura dell’ufficio delle imposte salva 
l’applicazione della sanzione prevista nell’ultimo comma del
l’art. 48.

Titolo II
SCRITTURE CONTABILI 

Art. 13
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Ai fini dell’accertamento sono obbligati alla tenuta di scrit
ture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti 
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita



semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 
n. 397;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai 
sensi dell’art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a 
norma degli articoli 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sen
si dell’art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al 
primo comma, lettera c);

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui 
all’art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, sogget.i 
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno 
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività com
merciali.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo 
di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, 
devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell’accertamento 
del reddito dei percipienti.

Art. 14
Scritture contabili delle imprese commerciali 

delle società e degli enti equiparati
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui 

al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
c ) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati 

gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie 
omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e di
stintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla 
determinazione del reddito.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorra
no i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il regi
stro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 
17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti del- 
l’art. 2421 del codice civile.

I soggetti che adottano contabilità in codice o che si avval
gono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l ’elabora
zione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito re
gistro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le 
corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, 
specificatamente in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati 
eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi 
fogli di programmazione e l’inventario dei vari supporti mecca
nografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto 
per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea o di altri 
organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiorna
menti conseguenziali all’approvazione stessa fino al termine sta
bilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo com
ma che esercitano attività commerciali all’estero mediante stabili 
organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività com
merciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rileva
re nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interes
sano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i ri
sultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.

Art. 15
Inventario e bilancio

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al 
primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso redigere l’inven
tario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a 
norma dell’art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito 
per la presentazione della dichiarazione.

L ’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile 
o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni rag
gruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore 
attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino 
gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazio
ne, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle impo
ste le distinte che sono servite per la compilazione dell’in
ventario.

Nell’inventario degli imprenditori individuali devono esse
re distintamente indicate e valutate le attività e le passività re
lative all’impresa e quelle dell’imprenditore estranee all’impresa.

II bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le 
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere 
redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché 
conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabi
lito nel secondo comma dell’art. 3.

Art. 16
Registro dei beni ammortizzabili

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al 
primo registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito

per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e 

per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l’anno di ac
quisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il 
fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del 
periodo d ’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento 
effettivamente praticato nel periodo d ’imposta, la quota annuale 
di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente 
le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferi
mento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e 
coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devol
v ig li deve essere distintamente indicata la quota annua che af
fluisce al tondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla me
tà di quelle risultanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti 
ai sensi del secondo comma dell’art. 68 del decreto del Presiden
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammon
tare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni am
mortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra
sformazione di cui all’ultimo comma del detto art. 68, che non 
siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei 
beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del regi
stro dei beni ammortizzabili a seconda dell’anno di formazione.

Art. 17
Registro riepilogativo di magazzino

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui 
al primo comma dell’art. 13, devono compilare il registro riepilo
gativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazio
ne della dichiarazione.

Nel registro devono essere distintamente indicate, per cia
scuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell’art. 62 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 
n. 597, le quantità esistenti all’inizio del periodo d’imposta, le 
quantità complessivamente entrate e uscite nel periodo e le 
quantità esistenti al termine del periodo stesso. Le quantità in 
entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano 
state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.

I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla pro
duzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le 
quantità prodotte o passate in lavorazione.

Art. 18
Contabilità semplificata per le imprese minori

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai 
soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla 
tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso, codice. Tutta
via i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell’art. 13, qualora 
i ricavi di cui all’art. 53 del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non ab
biano superato l’ammontare di centoventi milioni di lire, sono 
esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scrittura 
contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di 
tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presen
te decreto.

I soggetti che fruiscono dell’esonero, entro il termine sta
bilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono in
dicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti della 
imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente anno
tate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità 
e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. 
Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registra
zione devono annotare in un apposito registro l’ammontare glo
bale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni 
effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed 
eseguire nel registro stesso l’annotazione di cui al precedente 
comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta 
sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presiden
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti 
ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

II regime di contabilità semplificata previsto nel presente 
articolo si estende di triennio in triennio qualora l’ammontare 
indicato nel primo comma non venga superato nell’ultimo anno 
di ciascun triennio.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, 
con effetto per l’intero triennio, nella dichiarazione relativa al 
primo anno di ciascun triennio.

1 soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa com
merciale, qualora ritengano di conseguire i ricavi per un am
montare ragguagliato ad un anno non superiore a centoventi mili

oni di lire, possono per il primo anno tenere la contabili e 
semplificata di cui al presente articolo.



Art. 19
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le so
cietà o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere
e) ed f) dell’art. 13, devono annotare cronologicamente in un ap
pesito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e deno
minazione nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a 
titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna ri
scossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che 
costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla pro
duzione del reddito eventualmente anticipate per conto del sog
getto che ha effettuato il pagamento, e l’ammontare della ritenu
ta d’acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indi 
rizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documen
to emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamen
te, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti 
all’esercizio dell’arte o professione delle quali si richiede la dedu
zione analitica ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente del
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre an
notato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichia
razione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione 
di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppa
ti in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi 
e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tut
ti i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste 
sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell’impo
sta sul valore aggiunto.

Art. 20
Scritture contabili degli enti non commerciali

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti al
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commercia'i, 
devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 
16 e 17, relativamente alle attività commercali esercitate qualo
ra a norma del codice civile siano obbligati alla tenuta delle 
scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti dello stes
so codice. In caso contrario, indipendentemente dall’ammontare 
de: ricavi e salvo quanto stabilito nei successivi commi del pre
sente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 18.

Gli enti indicati nel comma precedentemente devono in ci
gni caso redigere l’inventario e il bilancio con il conto dei pro
fitti e delle perdite, ai sensi dell’art. 2217 del codice civile ed 
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazio
ne, relativamente a tutte le attività esercitate. Devono inoltre es
sere predisposti, nello stesso termine, i prospetti da allegare 
alla dichiarazione a norma del secondo e del terzo comma del- 
l’art. 5.

Nell’inventario devono essere indicate e valutate, distinta- 
mente dalle altre, le attività e le passività relative alle attività 
commerciali esercitate e quelle relative agli altri cespiti produt
tivi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo 
imponibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 21
Scritture contabili dei sostituti d ’imposta

I soggetti indicati nel terzo comma dell’art. 13 devono :r> 
dicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazio
ne sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persane 
a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decr^t- 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le 
somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l’ammontare, 
delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga u  
nuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto 
a norma dell’art. 25 e del quinto comma dell’art. 26 devono es
sere registrati in ordine cronologico e distintamente per causale 
in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, cui. 
l’indicazione della causale e dell’ammontare al lordo e al netto 
delle ritenute operate. I pagamenti di importo non superiore a 
lire cinquantamila possono essere registrati globalmente entro il 
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Negli 
stessi conti, entro il termine stabilito per la presentazione della 
dichiarazione di cui all’art. 1, devono essere indicati, distinta- 
mente per percipiente e per causale, i compensi deducibili non 
ancora corrisposti nel periodo d’imposta precedente nonché le 
somme pagate non soggette a ritenuta.

I soggetti ammessi alla contabilità semplificata prevista dal- 
l’art. 18. che non abbiano optato per il regime ordinario, non 
sono obbligati ad eseguire le registrazioni indicate nel comma 
precedente.

Art. 22
Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro 
degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse 
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad 
eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) dell’art. 
14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell’art. 21, 
devono essere tenute a norma dell’art. 2219 e numerate e bol
late a norma dell’art. 2215 del codice .stesso, in esenzione dai 
tributi di bollo e di concessione governativa. La numerazione e 
la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del regi
stro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche devono essere 
seguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente de
creto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi spe
ciali, ivi compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettro
nici e similari, devono essere conservate fino a quando non sia
no stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente pe
riodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 
del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto del- 
l’art. 2457 del detto codice. L ’autorità adita in sede contenziosa 
può limitare l’obbligo di conservazione alle scritture rilevanti 
per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono 
essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali 
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie 
delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere de
terminate modalità semplificative per la tenuta del registro dei 
beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in 
considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

Titolo III
RITENUTE ALLA FONTE 

Art. 23
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

Gli enti e le società indicati nell’art. 2 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società 
e associazioni indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente del
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche 
che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 di detto 
decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e al
tre somme di cui all’art. 46 dello stesso decreto per prestazioni 
di lavoro dipendente, devono operare all’atto del pagamento una 
ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle perso
ne fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:
a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli 

indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla 
parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell’art. 
48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con 
le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, raggua
gliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di 
reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 
16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni 
di rui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 15 sono ef
fettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto 
e quelle di cui al n. 3) del medesimo comma a condizione che 
al percipiente spettino, per le persone ivi indicate, le quote di 
aggiunta di famiglia o assegni equipollenti;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa na
tura, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisi
che, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di 
reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e 
sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui 
agli articoli 12, lettera e) e 14 del decreto indicato nella prece
dente lettera a), con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello 
stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto ram
mentare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal 
prestatore di lavoro nel biennio precedente.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare alla 
fine dell’anno o ,se precedente, alla data di cessazione del rap
porto di lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emo
lumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonché 
sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell’art. 47 del decreto 
indicato nel secondo comma, lettera a) e l’imposta dovuta sul- 
l’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto 
delle sole detrazioni di imposta già applicate a norma della let
tera a) del secondo comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche 
alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi 
dell’art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando 
corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e 
altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro red
dito di lavoro autonomo.



Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corri
sposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per 
convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi 
previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma 
restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del 
datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazio
ni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per u- 
na sola parte dell’anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa 
luogo a ritenuta fino a concorrenza deH’ammontare di reddito 
corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 
15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del 
secondo comma; la parte eccedente è soggetta a ritenuta con le 
aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non 
assoggettate a ritenuta.

Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle 
detrazioni d’imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichia
razione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia già 
fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso 
periodo d’imposta.

Art. 24
Ritenuta sui redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente

I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo precedente 
che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni 
di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art. 47 del decreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione 
degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell’art. 10 
dello stesso decreto, devono operare all’atto del pagamento, con 
obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche con l’aliquota del quindici per 
cento.

Le regioni, le province e i comuni, all’atto del pagamento 
delle indennità di cui alla lettera d) dell’art. 47 del decreto in
dicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a ti
tolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con 
obbligo di rivalsa, commisurata al quaranta per cento del rela
tivo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le 
aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell’art. 23. 
Per le pensioni, i vitalizi e le indennità dovuti in dipendenza 
della cessazione dalle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve 
essere applicata sull’intero ammontare delle pensioni e vitalizi e 
sulla parte imponibile delle indennità.

Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitali
zie di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni 
del precedente articolo.

Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente 
art. 23 i terzi che corrispondono le indennità e i compensi in
dicati nella lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al 
datore di lavoro del percipiente l ’ammontare delle somme corri
sposte e delle ritenute effettuate.

Art. 25
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo

I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corri
spondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi 
comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli 
utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché rese a terzi
0 nell’interesse di terzi, devono operare all’atto del pagamento 
una ritenuta del tredici per cento a titolo di acconto dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con ob
bligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla par
te imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull’intero am
montare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma 
dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 15% per le in
dennità di cui alle lettere f) e g) dell’art. 12 del decreto stesso. 
La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettua
te nell’esercizio di imprese.

Se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente 
vengono corrisposti a soggetti residenti all’estero la ritenuta de
ve essere operata nella misura del venti per cento, anche per le 
prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi
1 compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’este
ro, tranne quelle di cui alla lettera b) del terzo comma dell’art. 
49 del decreto indicato nel primo comma, ed i compensi corri
sposti a stabili organizzazioni in Italia di enti e società non 
residenti.

Art. 26
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli 
similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa su
gli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L ’ali
quota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbliga

zioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni 
o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il 
credito a medio e lungo termine, nel venti per cento per quelli 
emessi dagli enti autonomi di gestione delle partecipazioni sta
tali e dalle società ed enti finanziari di cui all’art. 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nel 
trenta per cento per quelli emessi da altri soggetti. La ritenuta 
non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle 
obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 601.

L ’amministrazione postale e le aziende ed istituti di credi
to devono operare una ritenuta del quindici per cento, con ob
bligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti 
ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta 
gli interessi corrisposti dalla Banca d ’Italia sui depositi e conti 
delle aziende ed istituti di credito nè gli interessi corrisposti da 
aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende 
e istituti di credito con sede all’estero, esclusi quelli pagati a 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere 
di aziende e istituti di credito italiani.

Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti 
commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello 
Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente inca
ricato del pagamento con l’aliquota del trenta per cento sui red
diti di cui al primo comma e con l’aliquota del quindici per cen
to su quelli di cui al secondo comma.

Le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate a 
titolo d ’imposta nei confronti delle persone fisiche, delle socie
tà ed associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e delle società ed enti di 
cui alla lettera d) dell’art. 2 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonché nei confronti degli 
altri soggetti indicati nello stesso art. 2 esenti dall’imposta. In 
ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di acconto del
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 devono o 
perare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, 
con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, 
diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell’art. 27. 
Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato la 
ritenuta è applicata a titolo di imposta e nella misura del trenta 
per cento, anche sugli interessi non costituenti redditi di capi
tale, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio 
dello Stato.

Art. 27
Ritenuta sui dividenti

Gli utili in qualsiasi forma e sotto' qualsiasi denominazione 
distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni 
e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata, compre
se quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del 
dicci per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridi
che dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti 
alle società e associazione indicate nell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l’ammon
tare della ritenuta è detratto dall’imposta sul reddito delle perso
ne giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo 
stesso art. 5.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di 
liquidazione della società, i singoli soci, per conseguirne il pa
gamento, sono tenuti a versare alla società l’importo corrispon
dente all’ammontare della ritenuta, determinato in relazione al 
valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall’ultimo bilan
cio della società, salvo l’accertamento dell’effettivo valore ai fi
ni dell’applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione 
di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore no
minale delle azioni o quote si considera utile distribuito l’ammon
tare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a ca
pitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati 
nello art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.

La ritenuta è operata nella misura del trenta per cento e 
a tilolo d’imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non re
sidenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all’art. 2 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 598, esenti da tale imposta e a società o enti alla lettera d) 
dello stesso articolo. I soggetti residenti all’estero hanno diritto 
al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, del
l’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via defini
tiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente uf
ficio fiscale dello Stato estero.

Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano an
che sugli utili di cui all’art. 11 della legge 29 dicembre 1962, 
n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre dispo
sizioni dell’articolo stesso.



D I T T A

P .A .M .O .S.
O. SODORMAN & C. 

FABBRICANTI GIOIELLIERI

15 048 VALENZA PO - 24. VIALE DANTE - TELEFONO 92.702 - MARCHIO 1363 AL

CARNEVALE ALDO
F A B B R IC A  O R EFIC ER IA  ■ G IO IE L L E R IA H

VASTA GAMMA DI SPILLE

CREAZIONE PROPRIA
671 A L

|
9

VALENZA PO
VIA TRIESTE, 26 

TEL. 91.662

ALBERA CARLO
di Ida Terzano Albera

OREFICERIA - GIOIELLERIA

T U T T A '  L ' O R E F I C E R I A  C O N  P I E T R E  D I  C O L O R E

1283 A L

11048 - VALENZA (Italy) VIALE GALIMBERTI. 16 - TELEFONO 91.694

ORITAL G I O I E L L E R I A

A nelli in brillan ti c in p erla  f
J E W E U E R Y  B I J O UT E R I E

Viale della Repubblica, 5/D - Tel. 93.006 15048 - VALENZA PO



E X P O R T

FF Ferraris FERRUCCIO
O R E F I C E R I A - G I O I E L L E R I A

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670 

15048 VALENZA PO

Fiera di M ilano - Stand. 27461 

Fiera di Vicenza - Stand 131

F R A T E L L I
D E A M B R O G IO

G I O I E L L E R I A

E X P O R T
M A R C H I O  1043 A L

S P I L L E

F E R M E Z Z E

B R A C C I A L I
V A L E N Z A  PO
Viale della Repubblica, 5/h • Telefono 93.382

I N G E N E R E

FREZZA & RICCI
O R E F I C E R I A  • G I O I E L L E R I A

A N E L L I  U O M O

V A L E N Z A  P O

15048 - VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 28 - TEL. 91.101
7 8 5 AL

F a b b r i c a
O r e f i c e r i a
M o d e r n a

Altri recapiti in Italia: E X P O R T
MILANO: Via Paolo da Cannobio, 10
FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO: Padiglione 27 - 

Stand 241
NAPOLI: Via Liborio Romano. 3-7 - T. 32.49.07-32.23.24

15048 VALENZA PO
VIA CAN. ZUFFI. 10 - VIA PIEMONTE, 10 - TEL. 91.134



Lodi & 
G rassano
O R E F I C E R I A

-M-

BRACCIALI E ANELLI 

IN FANTASIA

ANFORE ARTISTICHE

1298AL

VALENZA PO

VIA MARTIRI DI LERO, 30 
TELEFONO 93 330

Modelli depositati

R IC A L D O N E  

LORENZO
BRACCIALI

SPILLE
FERM EZZE

EXPORT

TELEFONO 92.784 

VIA C. NOE’, 30 

15.048 VALÈNZA PO

F R A C C H IA  
&  A L L IO R I

GILEM s a .  

12 Ch. des Coudriers 
1211 Genève 28 - Suisse

Oreficeria -  Q io ie lle r i
%  s m e ra ld i d i s in te s i G IL S O N

Lavorazione anelli con prie tre  fini in ogni forma e taglio da 0,02 a 30 carati

te e .
^  tu rc h e s i d i s in te s i G IL S O N

3 cfb oltre cabochon e palline su ordine tagli 
a modelli speciali

%  le  s in te s i G IL S O N

più belle delle naturali a prezzi molto
inferiori.

RIVOLGERSI A:

A L B A  B R U S A

VIA C. NOÈ. 12 - TELEF. 93.129 V ia  A zzu rra , 2 0 /2

15048 - VALENZA PO
40138 B o logna  - te i.  1051 ) 305441



M o r t a r a P ierino
OREFICERIA - GIOIELLERIA DI PROPRIA CREAZIONE

EXPORT

C asa fondata nel 1934

15048 VALENZA PO 
Via Trieste, 8 
Telef. 91.671

B A JA R D I
FABBRICA OREFICERIA 

E GIOIELLERIA

VALENZA PO
Telefono 91.756 - VIALF SANTUARIO, 11

MAURO VIALE
DIAMANTI E PREZIOSIVIA C. ZUFFI 10 - VALenza Po

tei. ufó. 97.799%- tei. al. 93725

O R E F I C E R I A  -  E X P O R TB. CAPUZZOANELLI E SPILLE IN FANTASIA

circonvallazione ovest, 14 -  tei. 93.195 -  15048 valenza po



BAGNA & FERRARIS S.R.L.

F A B B  R I C A  N T I  

G ] D I E L L E  R I A 

E O R E F I C E R I A

VIALE LUCIANO OLIVA, 10 

TELEFONO 91.486 

15048 VALENZA PO

F.lli R U G G IER O
Perle coltivate  -  Coralli - Cammei - Statue pietra dura

80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Via Giulio Lecca di Guevara 
Telefono 881.21.05

IMPORT -  EXPORT 15048 VALENZA PO

Via Canonico Zuffi, 10 
Telefono 94.769

M arch io  1568  A L C. C. I. A te ssan d ria  n. 9 4 2 4 0

M a c c ar in i Piero & C.
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

A N E L L I  E C A T E N E  F A N T A S I A

15048 VALENZA (Italia) Via M. Nebbia, 69 - Tel. 92.620

M a r c h i o  1 5 8 6  A L
BRACCIALI FANTASIA 

- PORTAMONETE - COLLANE 
EXPORT

MASINI GIUSEPPE
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

Via Varese, 2 /A
(0131) 94.418 - 15048 VALENZA (Ita lia )



i l l i W alter B ausone
O reficeria * Gioielleria * Export

fl&arcbio HI 1467

D ia  N a p o l i ,  5 2  * tte le f. 6 5 .4 5 5  1-5100 H le s e a n D r ia  ( I t a lp )

MICHELE RINALDI
/ / £

U F F IC I :  V I A L E  D A N T E .  1 3  - T E L .  (0131) 9 2 . 1 3 5

F A B B R I C A .  V I A  G A L I L E O  G A L I L E I ,  16

7?/n ALDI
1 5 0 4  8 V A L E N Z A  P O  ( I T A L Y ) / G  I O  I E L L E  R I E  •> E X P O R  ' L

MARCHIO 1058 AL BARIGGI & FARINA
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A -  G I O I E L L E R I A
AL VOSTRO SERVIZIO NELL'UFFICIO VENDITA

1926

Concessionaria esclusiva 
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux • de - Fonda) 

SEIKO TOKIO (Japan)

E X P O R T

15048 - VALENZA (Italia)
CORSO GARIBALDI ,  1 4 4  - 1 4 6
TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

VALENZA EXPORT
g i o i e l l e r i a  - o r e f i c e r i a

Viale Santuario, 50 - VALENZA PO - Tel. 91.321



Mario Ponzone & Figli
Marchio 1706 AL M P V  s. n. c.

15048 VALENZA PO • VIA XII SETTEMBRE, 49 - TELEFONO 93.381

BANCA POPOLARE DI NO VARA
AL 31 DICEMBRE 1972

CAPITALE L  4.062.950.500 —  RISERVE L. 44.445.085.776 

301 FILIALI 85 ESATTORIE

UFFICI DI RAPPRESENTANZA A LONDRA E A FRANCOFORTE SUL MENO

Depositi fiduciari a conti correnti in credito oltre 1.600 miliardi

Opera anche nel settore dei finanziamenti a medio termine all’industria, 
al commercio ed alla agricoltura, dei mutui fondiari, nonché nel campo 
del « LEASING - col tramite degli istituti speciali dei quali è partecipante.

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

filiale  DI VALENZA - V IA  LEG A L O M B A R D A , 5  - TEL. 9 2 .7 5 4 /9 2 .7 5 5



GIOIELLERIA

CAN EPAR I &
BUFFADOSSI
--------------------------Marchio 1467 AL
Anelli an tich i-fa n ta s ia -c la s s ic i-fu tu ris ti

Via S.Salvatore 30- or 94.289
VALENZA PO

C reazione gioielli d 'arte

PRATESI
FRANCESCO

Oreficeria - Gioielleria

VIA SEMPIONE, 80 - TEL (0142) 44.425 

15033-CASALE MONF.

DORIA F.LLIfabbricanti
orafa gioiellieri

Viale Benvenuto Cellini, 36  

Tel. 91.261
UFFICIO ESPORTAZIONE : TEL. 91.180

VALENZA PO



FLLI BATTISTA

F A B B R I C A  O R E F I C E R I A
CREAZIONI PROPRIE

Marchio 1971 AL/Sede amministrativa e commerciale Via Fili Rosselli,15 /®  91.242/Casella Postale 64/15048 Valenza Po

MARCHIO 200 ALCARLO MONTALDI & C.

di Carlo e Terenzio Montaldi

Gioiellerie

Viale Santuario, 23 -  Tel. 91.273 -  94.790  VALENZA PO



B A T A Z Z I  & C.
S.R.L. - Capitale Sociale L. 45.000.000 Per la lavorazione

FONDERIA

dei metalli preziosi

delle ceneri

e dei residui

auro - platino - argentiferi 
Laboratorio

LAMINAZIONI
AFFINAZIONI
CLORURI

15048 - V A L E N Z A

NITRATI VIA ALESSANDRO VOLTA, 7 /9  - TELEFONO 91.343

ORAFI E ARGENTIERI GENOVESI
sono presenti alla Mostra Orafa Permanente di VALENZA PO 

ALLA MOSTRA PRESENTANO LA PROPRIA PRODUZIONE ANCHE

GLI ARTIGIANI FILIGRANATI
di CAMPOLIGURE (Genova)

Per i cataloghi della produzione e per informazioni rivolger» al

CENTRO SVILUPPO ARTIGIANATO LIGURE 

Piazza De Ferrari, 4 —  G E N O V A  —  Telef. 298168



ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO — FONDATO NEL 1563 

FO N DI PA TR IM O N IA LI: L.45,1 M ILIA R D I 

D epositi fiduciari e ca rte lle  fondiarie  in c ircolazione: o ltre  2 500 m iliard i

Direzione Generale: TORINO - Piazza San Carlo. 156 

Sedi a FIRENZE - GENOVA - MILANO - ROMA • TORINO

220 FILIALI IN ITALIA

Uffici di rappresentanza a FRANCOFORTE - LONDRA - PARIGI - ZURIGO

TUTTE LE O PERAZIO NI ED I SERVIZI DI B ANCA  

CREDITO FO N D IA R IO  

SEZIONE A U T O N O M A  OPERE PUBBLICHE  

B AN CA  AGENTE PER IL C O M M E R C IO  DEI C A M B I 

ANTICIPO E PEGNI SU PREZIOSI

S U C C U R S A L E  D I  V A L E N Z A  C o r s o  G a r i b a l d i ,  111-113

ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI
GIOIELLIERI
Via Mazzini, 24 - 27035-M EDE - Pavia (Italy) 

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT
Fiera di Milano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)



Baroso = Vecchio & C.
fabbricanti Oreficeria 

Dalla trabi3ione lo stile

fB a rc b io  9 7 6  a i

ID ia le  B e n v e n u t o  S e l l i n i ,  2 8 / a  * t e l e f o n o  9 3 . 2 3 5

15048 » H)alen3a pò

L O M B A R D I B EG A N I A R ZA N I

GIOIELLERIA

Via S. Giovanni, 17 
Tel. (0131) 93.109

AL 1030 15048 VALENZA



oreficeria • gioielleriaGIUSEPPE CAPRA

lavorazione in fantasia export

VIA S. SALVATORE RESIDENZA S. GIORGIO 15048 VALENZA ITALY
TEL 93144

4
Ék,
m ,

LEVA
GIOVANNI
Fabbrica Gioielleria e Oreficeria 

Vasta gamma dì anelli in fan
tasia elaborati con un tocco 
nuovo giovane e moderno

M o d e  I l i  

depositat i  
E X P O R T

UN PRODOTTO CHE VARCA 
T U T T E  LE F R O N T I E R E

Viale della Repubblica,5 - Tel.94.621 

15048 VALENZA PO

J L



Elettrotecnica
Valenzana
d i PIETRO PELLIZZARI

P r o lu n g a m e n t o  V ia  T r ie s t e  - T e l. 9 1 . 0 0 9  - 1 5 0 - 4 8  V a le n z a

COSTRUZIONE

MACCHINE

PER

L’INDUSTRIA

ORAFA

GIUSEPPE BENEFICO
4

m k

%

B R I L L A N T I

P I E T R E  P R E Z I O S E

C O R A L L I

M I L A N O
Piazza Repubblica, 19 - Tel. 662.417

V A L E N Z A
Viale Dante, 10 - Tel. 93.092



COGGIOLA & PAGELLA
O R A F I  -  G I O I E L L I E R I

VIALE DELLA REPUBBLICA, 5 /D  ■ TEL. 93.289 

(Condominio Tre Rose)

15048 ■ VALENZA PO

F.LLI Raiteri
O R E F I C E R I A  
CON GRANATI

Via 7 F.lli Cervi. 21 ■ Telefono 91.968 15048 - VALENZA PO

Varona Guido
•  ANELLI ACQUA MARINA E AMETISTA FINE
•  ANELLI MONETA W ist #
•  ANELLI PIETRE SINTETICHE mZ /
•  C O R A LL I-C A M M E I-TU R C H E S I

VIA FAITERIA 1 5  -  TELEFONO 9 1 .0 3 8  15048 • V A L E N Z A PO

CANTAMESSA RINO & FIGLIOOREFICERIA - GIOIELLERIA

408 AL
VIA GIUSTO CALVI, 18 - ae> 92 .243 VAL ENZA PO



DORATIOTTO FRATELLI
Oreficeria - Gioielleria - Export

ASSORTIMENTO IN FANTASIA - CREAZIONE PROPRIA

1478 AL

Via Cremona, 28 - Telef. 94.669 - VALENZA PO ( Italy)

PONZONE & ZANCHETTA GIOIELLERIA - OREFICERIA15048 - VALENZA PO - CORSO MATTEOTTI. 96 TEL. 94.043

AMELOTTI
Chiusure per collane con perle

Férmetures pour colliers avec perles OSCAR
Clasps for pearls necklaces

Schliessen fuer Perlenko lliers ANELLI E BOCCOLE IN FANTASIA

li —  JJj FERMEZZE PER COLLANE ̂ Marchio 6 4 3 AL E BRACCIALI Marchio 1528  AL 

Via D. Sturzo, 8 - Telef. 92.227

15048 - - VALENZA PORACCONE & STROCCO
VIA XII SETTEMBRE 2 /A -«T93.375 • 15048 VALENZA PO

Marchio 1540 AL

Quargnenti & A c uto
O R E F I C E R I A

FEDINE DIAMANTATE 

IN BRILLANTI E SMERALDI 

LAVORAZIONE ESCLUSIVA

Viale L. Oliva, 8 - Telef.

15048 - VALENZA PO

M E G A Z Z IN I 
ALFREDO
OREFICERIA GIOIELLERIA

C hiusure per collane e bracciali con perle

Marchio 398 AL

Via G. LEOPARDI, 9 - Tel. 91.005  
15048 V A L E N Z A



LA V O R A Z I O N E
I N  F I L O  R I T O R T O

F A V A R O  S E R G IO
15048 VALENZA

O R E F I C E R I A  
VIA CARLQ CAMURATI, 19 • TELEFONO 94.683

tRASELLI FAUSTO & C. SPILLE ORO BIANCO

FABBR OREFICERIA GIOIELLERIA
ANELLI FAN TA S IA

ANELLI CON ACQUAMARINE

Piazza Gramsci, 19 ®  Lab. 91.516 - Ab. 94.267 LAPIS, AMETISTE E CORALLI

1 5 0 4 8  - V A L E N Z A  PO

LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

V I A  A L F I E R I ,  1 5  - TE L .  9 3 . 5 8 4  15048-V A L E N Z A  P O

ARTICOLI IN FANTASIA - SMALTO - TURCHESI - VASTO ASSORTIMENTO 

ANELLI - BOCCOLE - BRACCIALI E SPILLE A PESO

Creazione propria . EXPORT

MUSSIO & CEVA
O R E F I C E R I A  -  G I O I E L L E R I A

Assortimento di lavori con perle :
ANELLI -  SUSTE  -  BRACCIALI

P i a z z a  S T A T U T O ,  2 • T e l e f o n o  9 3 . 3 2 7  
1 5 0 4 8  • V A L E N Z A  P O ( A L )



oreficeria

f . I l i  D U C C O
marchio 679 al/piazza benedetto croce, 9/tel. 92.109/15048 valenza po

MECCANICA
VALLE
BRAGLIA MVB
di GIORDANO BRUNELLO
VIA BR A G L I A  N° 29 /B  -  T e l.92.282  
1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO

*  Ferri da trancia a passo, a blocco
e progressivi ad operazioni multiple

*  Stampi per imbutitura e
tra fila tu ra  m e ta lli

+  Stampi per resine term oindurenti

*  S tam paggio e tra n c ia tu ra
m e ta lli c o n to  te r z i

*  S tam p ag g io  resine term o induren ti
co n to  t e r z i

OMODEO
& FERRARIS

OREFICERIA * GIOIELLERIA

Vasto assortimento : Spille - Anelli - Bracciali
Anelli in perla - Spille fantasia in oro rosso 
E X P O R T

VIA PISACANE, 12 - TELEF. 93.103 15048 VALENZA PO

M A R C H IO  
911 A L

OREFICERIA • GIOIELLERIA

Maganza Renzo
VASTO ASSORTIMENTO DI MEDAGLIE A PITTURA 

CROCI, CUORI, ANELLI ANTIGRAFFIO

Marchio 1808AL

Via P. P a ie tta , 8 ^ 9 7 .2 3 5  15048 VALENZA PO (ITA LY)



TINO PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA 
della migliore produzione valenzana

28031 BORGOMANERO (Novara)
Via D. Savio, 17 - Telefono 81419

Marchio 328 AL

CEVA
M A R C O
C A R L O
R E N Z O

VIA SANDRO CAMASIO, 8 • TEL. 91.027 

15048 VALENZA PO

Marchio 296 AL

CAVALLERO A L D O  P A S E R O
GIUSEPPE O R EFIC ER IA

OREFICERIA - GIOIELLERIA MINIATURE E MONTATURE PER

CAMMEI E MONETE

VIA SANDRO CAMASIO, 13 • TEL. 91402 
15048 VALENZA PO VIA CARDUCCI, 17 - TEL. 91.108 

15048 VALENZA PO

Marchio 1585 AL
Marchio 745 AL

ZEPPA A LD O F R A T E L L I
O R EFIC ER IA  - SP IL L E P A S T O R E
CO LLA N E IN  FANTASIA O R EFIC ER IA

E X P OR T

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 34 • TEL. 92.110 
15048 VALENZA PO

A N E LLI FA N TA SIA  
UOMO E  DONNA

VIA BRESCIA, 12 - TEL. 92.358 
1S048 VALENZA PO

VISCONTI
ANGELO 
CARLO &
O R E F I C E R I A

M arch io 700 AL  
v ia  trieste ,l • tei. 91.884

15048 valenza po (italy)

Marchio 1570 AL

Z A G H E T T O  
S T E F F A NI   
B A R B IE R A T O
G IO IE L L E R IA
Specialità:

MONTATURA ANELLI PER 
DONNA E BRACCIALI

VIA DI CIUCCA, 2 ang. Via San Salvatore - Tel. 94.679 
15048 VALENZA PO



VALENTINI & GALDIOLO

OGGETTI IN PERLA E SMALTO 

Marchio 1247 AL 

LAVORAZIONE IN FANTASIA

Via L. Galvani, 118 e - Telef. 93.105 

1 5 0 4 8  - V A L E N Z A  P O

LUNATI
GINO

F A B B R I C A  O R E F I C E R I A

S pec ia lità ’ spille e anelli
Marchio 689 AL

Vasto assortimento
Viale della Repubblica, Condom. “ Tre Rose,, 5/F 
Telefono 91.065 15048 VALENZA PO

RIZZETTO ADRIANO

GIOIELLERIA

9 6 0  AL

FABBRICAZIONE
P R O P R IA

VIA L. ARIO STO , 31 • 92.108 -1 5048  VALENZA PO

STEFANI ANTONIO
OREFICERIA-GIOIELLERIA

Dispone di vasto assortimento

Anel l i  e s o l i t a i r e s  in m o n t a t u r a

Viale Repubblica, 30 - Telef. 93.281 

15048 - VALENZA PO

buzio 
& massaro

OREFICERIA GIOIELLERIA 
Anelli classici e in fantasia 
1817 AL
Via Vercelli 5 ■ *S ? 92.689 -15048VALENZA PO

PANELLI MARIO
& SORELLA
FABBRICA  OREFICERIA
SPILLE IN ORO GIALLO  
CON PIETRE DI COLORE 
Marchio 902 AL 

C irconvallaz. OVEST, 
TELEFONO 91.302 
15048 - VALENZA PO

LEVA SANTINO 
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Anelli e griffe* lapidé 

diamantati • Fermezza

Via Carlo Camuratl, 10 

Telef. 93.118

15048 - VA LEN ZA  PO

Erika
FABBRICA OREFICERIA e BIJOTTERIA IN ARGENTO

CREAZIONI PROPRIE
Vasto assortim ento di catene, 

ciondoli bracciali e anelli

1 8 2 5  AL

Via XX Settem bre, 38  -  ®  0142/91.211  
15040 M IR A B ELLO  M ONF. (AL)



Marchio 466 AL

PROVERÀ LUIGI
OREFICERIA

Specialità:
MONTATURE PER CAMMEI, SPILLE  
BRACCIALI, BOCCOLE, AN ELLI

VIA ACQUI. 14 —  15048 VALENZA —  TELEFONO 91.502

AUGUST DREHER IV

PIETRE SIN TETICH E  

IN  TUTTI I COLORI

TA GLIERIA  PIETRE FIN I

3850 IDAR OBERSTEIN 3 ----------  ALTE POSTSRASSE 19
Tel. 06781/3290

G I A N  C A R L O BONZANO ORESTE
P I C C I O
O REFICERIA - G IO IELLER IA  

E X P O R T

VIA P. PAIETTA, 15 —  15048 VALENZA PO —  TEL. 93.423

ARAGNI.&  FERRARIS
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Vasto assortimento di anelli e boccole 
C R E A Z I O N E  P R O P R I A  
M a r c h i o  276 AL

Valenza Po-L.go Costituzione, 15 • Tel. 91.105

B A R B E R O  & R I C C I
O R E F I C E R I A

DIRCE REPOSSI

AN ELLI E BOCCOLE 

IN ZAFFIRO E FANTASIA

G I O I E L L I E R E

VIALE B. CELLINI, 45 — 15048 VALENZA PO — TEL. 93.444 VIALE DANTE. 49 —  15048 VALENZA PO —  TELEF. 91.480

SISTO DINO
Marchio 197 AL

F r a t e l l i  B A L D I
G IO IE LLIER E  

CREAZIONE PROPRIA
FABBRICA

OREFICERIA - G IO IELLERIA

E X P O R T

VIALE DANTE. 46 B —  15048 VALENZA PO —  TEL. 93.343
VIALE REPUBBLICA, 60 • 15048 VALENZA PO • TEL. 91.097



M A R C H I O  286 AL

DE CLEMENTE & VACCARIO
IVO ROBOTTI
OREFICERIA - GIOIELLERIA

f abbrica oreficeria e gioielleria Fabbricazione propria

15048 V A L E N Z A  PO

VIA 29 APRILE, 22 -  TEL. 91.064

Via C. Camurati, 27 - Tel. 91.992 

15048 VALENZA PO

cartellili i l  plastica coi 
sigillo per in fic i anemie 
ri o gioiellieri.
G. N O T A R IA N N I
via A. Cornaglia, 4 

Tel. 40.511 

15100 A lessandria

marchio 1707 al

LA ROSA CESARE
GIOIELLERIA

viale vicenza (condominio 'il pino' 
tei. 91.554-15048 valenza po

C A PR A
di LUCIANO e GIOVANNI

LAVORAZIONE PROPRIA--------------------
anelli,orecchini,bracciali.spille in fantasia
Via XII Settembre,5 
Tel. 93.344 
15048 VALENZA PO

M A R C H IO  2 8 8  AL

F.LLI CANTAMESSA
FABBRICANTI OREFICI E GIOIELLIERI 

CreazionB propria 

EXPORT
VIALE DANTE, 4j> - TEL. 91.421 
15048 VALENZA PO

Marchio 1135 AL

B. C. D. DI
CASTELLARO & DELL’AYRA

ARTIGIANI ORAFI 
IN VALENZA

VIALE DANTE, 46 B - TEL. 94.101 
15058 VALENZA PO

M O R A N D O  

E T T O R E  
& F R A T E L LO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIA MOROSETTI, 23 ■ TEL. 92.111 
tS048 VALENZA PO



M M 
•  D •

M M 
•  D •

MI L A NO

M ario D i M aio
M A C C H I N E  PER ORAFI
20122 MILANO - VIA PAOLO DA CANNOBIO, 10 - TELEFONI: 800.044 - 899.577

LE TECNICHE DI OGGI E DI DOMANI DISPONIBILI SUBITO !

DEGASATURA DEI METALLI

FORNO ELETTRICO 

A NASTRO 

TRASPORTATORE

PER RICUOCERE 
LEGHE DI 
METALLI PREZIOSI 
IN ATMOSFERA 
DISOSSIDANTE

BRASATURA - TRATTAMENTI DELICATI E SPECIALI

Ouesto forno a nastro tra
sportatore trova sempre piu 
vasto campo di applicazione 
in bigio tteria e in oreficeria 
per le lavorazioni di grandi 
serie.

DISOSSIDA - SALDA - 
BRASA

LA VELOCITA- DI AVANZA
MENTO DEL NASTRO è re
golabile a mezzo di un mo- 
toriduttore da un minimo di 
450 ad un massimo di 2000 
mm al minuto primo La ve
locità di avanzamento si re
gola in base al diverso vo
lume e forma dei pezzi in 
lavorazione.

TEMPERATURA 
MASSIMA 950 °C

Utilizzabile con

•  atmosfera ordinaria

•  gas tecnici compressi in 
bombole (idrogeno, azo
to, argon, ecc.)

•  ammoniaca dissociata.



CRACASSA

DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA

FONDATA CON R. BREVETTO IL ZI AGOSTO 1131 

A SCOPO DI BENEFICENZA

Ormai da più di un secolo 
la CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA svolge 

la propria a ttiv ità  al servizio dei c ittad in i.
Oltre un secolo di costante m iglioramento dei servizi, 

di esperienza, fanno della o r  
una presenza di prestigio.

Una presenza che partecipa incisivamente 
allo sviluppo economico della provincia; che 

garantisce al risparm iatore 
la sicurezza di un fu tu ro  più prospero.
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