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Una visione di sintesi

Il Sistema dei Controlli Interni

Il Governo Societario

di  



Definizione del contesto di riferimento

Il sistema bancario italiano ed europeo si trova attualmente ad affrontare alcune sfide
particolarmente complesse, tra cui possiamo richiamare:
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le conseguenze della
crisi economico-
finanziaria

il processo di
progressiva
riduzione della
marginalità
dell’attività creditizia

le esigenze di
cambiamento indotte
dal progresso
tecnologico

l’evoluzione della
regolamentazione e
della supervisione
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Importanti impatti sugli assetti strategici, competitivi, di organizzazione e controllo 



Crisi economico-finanziaria e riduzione marginalità bancaria

Rielaborazione dati Banca d’Italia

le conseguenze della crisi economico-
finanziaria

il processo di progressiva riduzione della
marginalità dell’attività creditizia
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Prospettive di evoluzione futura

le esigenze di cambiamento indotte dal progresso tecnologico

FinTech
Industry

Opportunità 
vs 

Minaccia



Evoluzione del quadro istituzionale

l’evoluzione della regolamentazione e della supervisione



Fattori evolutivi del contesto: visione d’insieme

Il sistema finanziario italiano, così come altri Paesi europei, si trova, al momento attuale, in una
sorta di crocevia in cui si combinano diversi fattori in grado di determinare radicali cambiamenti

Dinamiche Internazionali

Dinamiche Nazionali

Fattori strutturali

Fattori congiunturali

Considerare questi fattori è quantomeno opportuno se si vuole comprendere come la dinamica del
contesto ambientale, istituzionale e competitivo sia rilevante per la futura condotta strategica delle
banche, nonché per valutare le sfide che queste dovranno affrontare, non solo nel presente, ma
anche nel prossimo futuro, per governare complessi processi evolutivi e soprattutto trasformativi



Attuale situazione del sistema finanziario

Crisi Finanziaria

Economia Reale Sistema Finanziario

Crisi Economica

Regolamentazione

Rafforzamento Sistema Vigilanza
(Basel III, Banking Union, etc.)

Politica Monetaria Espansiva

Potenziali Effetti Indesiderati
(e.g. credit crunch …)

Risposta della Vigilanza

UNA VISIONE 
«CONGIUNTURALE» …
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Potenziale evoluzione del sistema
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″Evoluzione″       
del modello di 

intermediazione 
finanziaria

Discontinuità

Sistemi Bancari Paesi Core UE
Sistemi Bancari Paesi GIPSICLEGENDA

Margine 
Finanza

Banche 
OTD

Rilevanza 
Mercato

Sistema 
MBMargine 

interesse

Banche 
OTH

Rilevanza 
Credito

Sistema 
BB

Basilea 1 Basilea 2 Grande Crisi e ″Riforma″ 
del Sistema Finanziario

…

… UNA VISIONE 
«STRUTTURALE»



Complessità crescente e rilevanza del governo societario
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Pressioni 
Competitive

Rischi    
Crescenti Complessità 

Aziendale

Ampiezza Offerta 
Prodotti

Evoluzione 
Continua

Instabilità Mercati

Stabilità Efficienza Redditività

Dipendente da:
- Adeguatezza assetti organizzativi
- Potenziamento sistemi di controllo
- Efficacia del sistema di governo
- Capacità di Self-Assessment

Mutamento delle Condizioni Competitive



Disciplina di adeguatezza 
patrimoniale (Basilea 1) e 
successive integrazioni

Armonizzazione internazionale
della disciplina del patrimonio
di vigilanza e del requisito
patrimoniale minimo (8%) a
fronte del rischio di credito e
successive integrazioni

Rilevanza della tematica 
organizzativa e del sistema dei 

controlli interni 

Introduzione dei principi di
adeguatezza del modello
organizzativo e della rilevanza del
sistema dei controlli interni
(concetto di guida,
consapevolezza, ...)

Rilevanza del Sistema 
di Governo Societario

Crescita degli elementi di
pianificazione e governo,
necessità di presidio delle diverse
aree di business, visione
strategica, pianificazione del
capitale, self-assessment,
capacità di governo

Evoluzione del paradigma di vigilanza prudenziale 

CONTROLLO 
DEL RISCHIO

GESTIONE
DEL RISCHIO

GOVERNO
DEL RISCHIO



Gestione Equilibrata di Rischio-Rendimento
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PROCESSO DI GOVERNO DEL RISCHIO

ESIGENZE ESTERNE    ESIGENZE INTERNE
VIGILANZA          MANAGEMENT

STABILITA’         REDDITIVITA’

GOVERNO DELLA BANCA

GESTIONE EQUILIBRATA 
TRADE-OFF  RISCHIO / RENDIMENTO



Adeguatezza del Modello di Governo
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• Misurazione/Controllo dei 
Rischi

• Struttura dei Limiti
• Reporting
• …

Livello di Rischio Accettato

Strategia Aziendale 

Politiche Organizzazione

• Attività con diverso mix 
rischio/rendimento

• Allocazione dinamica del 
capitale

• …

Organo con Funzione di 
Supervisione Strategica

Organo con 
Funzione di Gestione

Organo con 
Funzione di Controllo



Evoluzione del Modello di Governo
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15°agg. 
Circ. 263/2006 

1°agg. 
Circ. 285/2014 

CRD IV e CRR European Banking Union 

“nuovo” sistema dei
controlli interni

“nuovo” governo
societario

“nuovo” regime di 
vigilanza prudenziale

“nuova” vigilanza
bancaria europea

(e.g. SREP)

Modello di 

Business

Funzioni 

di Governo

Funzioni di 

Controllo Interno

Sistema di 

Governo Societario



Nuovo Modello di Governo
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CdA

Area Operativa

Compliance

Controllo Rischi

Internal Audit

DG

Pianificazione 
Strategica

Pianificazione 
Operativa

Monitoraggio
Sistema Governo

Gestione 
del Business

TRADIZIONALE MODELLO DI GOVERNO NUOVO MODELLO DI GOVERNO
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