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ASSEMBLEA GENERALE
I I  g io rn o  27 fe b b ra io  1976, n e lla  Sede 
A ssoc iaz ione  d i v ia  M a z z in i 4 2 , in d e tta  
p e r  le  o re  20,15 in  p r im a  convocaz ione  
e p e r  le o re  21,15 in  seconda  
convocaz ióne , ha  luogo  l ’A ssem b lea  
O rd in a r ia  d e i Soci con i l  seguente  
o rd in e  d e l g io rn o :
1° ] R e laz ione  m o ra le  e f in a n z ia r ia .
2° ] V a rie .
P re s id e n te  d e lla  r iu n io n e , è n o m in a to  i l  
rag . P ao lo  S ta u rin o , i l  q u a le  dopo a v e r  
d ic h ia ra to  a p e rta  l ’a ssem b lea  dà  a tto  
che la  s tessa è da  c o n s id e ra rs i v a lid a  in  
seconda convocaz ione  essendo le  o re  
21,15 passa te .
I l  d r. G a b b ie r i che p re s ie d e  la  
C om m iss ione  f in a n z ia r ia ,  dà  le t tu ra  d e l 
conto  ges tione  1975 c o rre d a to  d i a l le g a t i 
ed i l lu s t r a  le  v a r ie  v o c i d i  e n tra ta  e d i  
u sc ita .
I l  s ig . M o n t in i che p re s ie d e  i l  co lle g io  
d e i s in d a c i, d à  le t tu ra  d e lla  re laz ion e  
che a p p ro v a  l ’o p e ra to  a m m in is t ra t iv o .  
Dopo a m p ia  d iscuss ione  è posto  a i v o t i i l  
conto d i gestione  1975 che v iene  
a p p ro v a to  a l l ’u n a n im ità  
d a l l ’a ssem b lea . Si p rosegue  con la  
le t tu ra  d e lle  p re v is io n i d e lle  e n tra te  e 
d e lle  u sc ite  p e r  l ’e se rc iz io  1976.
I l  P re s id e n te  s ig . F e r ra r is ,  in te rv ie n e  in  
m e r ito  a i c o n tr ib u t i p e r  M o s tre  e f ie re .
I l  V ice  P re s id e n te  rag . C an tam essa  
in te rv ie n e  in  m e r ito  a lla  p u b b lica z io n e

d e lla  n o s tra  r iv is ta  « L ’O ra fo  
Valenzano», p re c isa n d o  che la  ges tione  
è c o n d o tta  d a lla  t ip o g ra f ia  che ne c u ra  
la  s ta m p a , in fo rm a n d o  p o i che c i s a rà  
un a u m e n to  d e lla  t i r a tu r a  con co p e rtu ra  
d e i m a g g io r i co s ti con  la  p u b b lic ità .  
T e rm in a ta  la  d iscuss ione , i l  P re s id e n te  
ra g . S ta u rin o , pone a i v o t i i l  b ila n c io  d i 
p re v is io n e  che l ’a sse m b le a  a p p ro v a .  
P re n d e  la  p a ro la  i l  P re s id e n te  
d c l l ’A .O .V . s ig . G ian  P ie ro  F e r ra r is  p e r  
svo lg e re  la  re la z io n e  m o ra le . In iz ia  
r ic o rd a n d o  che n e l 1975 è r ic o rs o  i l  
X X X le  d i fonda z io n e  d e lla  n o s tra  
assoc iaz ione , che p o rta  i l  nom e d e l 
n o s tro  P re s id e n te  O n o ra r io  Cav. d e l 
L a v o ro  L u ig i rag . I l la r io  ed a l q ua le  va  
i l  r in g ra z ia m e n to  d i t u t t i  g l i  o ra f i  
v a le n z a n i p e r  l ’onerosa o p e ra  da  lu i  

•svo lta .
R in g ra z ia  p o i i c o lle g h i c o n s ig lie r i ed in  
p a r t ic o la re  i l  V ice P re s id e n te  rag . 
F ra n c o  C an tam essa , i l  G r. U ff. E t to re  
C a b a lis t i a l  qua le  e s p rim e  
r in c re s c im e n to  p e r  non  essere r iu s c ito  a 
fa r lo  rece d e re  d a lle  sue d im is s io n i,  ed i l  
ra g . U ba ldo  B a ja rd i,  s e g re ta r io , p e r  i l  
qua le , ren d e n d o s i anche  in te rp re te  d e l 
pen s ie ro  d i tu t t i  i  c o n s ig lie r i,  ha p a ro le  
d i a p p re zza m en to  p e r  l ’o p e ra  che  
svo lge  [ q u i r i fe r i to  p e r  d o ve re  
d i c ron a ca  ].
P assando q u in d i a l  co n ten u to  d e lla  sua

re la z io n e  la  su d d iv id e  in  t re  p a r t i ,  
passa to , p resen te  e fu tu ro ,  in d ica n d o  
com e e re d ità  d e l passa to  la  M o s tra  
P e rm a n e n te , l ’E x p o r t  O ra f i che solo d i 
r if le s s o  in ve s te  l ’A O V , co m e  p u re  
l ’Im m o b il ia re  O ra fa .
S o ffe rm a n d o s i in  p a r t ic o la re  s u lla  
M o s tra  P e rm a n e n te , ne r i le v a  i l  suo 
s ta to  d i im m o b il i tà ,  p u r  avendo  essa 
o p e ra to  n e llo  s p ir ito  p e r  c u i e ra  n a ta  e 
svo lgendo  p re g e vo le  o p e ra  d i 
p ro m o z io n e . S o tto linea  la  nece ss ità  d i 
a d e g u a r la  a i te m p i, n e ce ss ità  ra v v is a ta  
o rm a i d a  m o lto  te m p o  s ia  p u re  t r a  le  
m o lte  d if f ic o ltà  e s is te n ti p e r  la  p lu ra l i tà  
d e lle  c a te g o r ie  che com pongono  l ’A O V  e 
p re a n n u n c ia  che in  v ia  te o r ic a  s i è quas i  
g iu n t i a lla  so luz ione  d e l p ro b le m a . 
Legge  q u in d i una re la z io n e  d e tta g lia ta  
s u l l ’a t t iv i t à  d e lla  m o s tra  e s u i m e rc a t i 
e s te r i e la b o ra to  d a lle  n o s tre  in te rp re t i.  
P rosegue  fa ce nd o  una  va s ta  
p a n o ra m ic a  d e i f a t t o r i  che su l p iano  
e co nom ico  hanno c a ra tte r iz z a to  
l ’a t t iv i t à  d e l nostro, s e tto re  su l m e rc a to  
naz io n a le  ed es te ro  ove s i è n o ta ta  una  
se n s ib ile  r ip re s a  ed in te rc a la  la  sua  
esposiz ione  con d a t i s ta t is t ic i su l 
consum o e s u l l ’a n d a m e n to  d e i p re zz i 
d e l l ’o ro , d e l l ’a rg e n to , d e i d ia m a n ti,  
d e lle  p ie tre  d i co lo re , p e r le , c o ra ll i ,  
p ie tre  d u re , p la tin o .
A l t r i  e le m e n ti m ess i in  e v idenza  sono i l
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RAVE DELLA AOV
ca lo  o ccu p az ion a le , la  d im in u z io n e  d e g li 
app re n d is t i,  la  fre q u e n z a  d e i g io v a n i 
d e lle  scuo le  p ro fe s s io n a li,  s u ffra g a n d o li 
con d a t i e r i fe r im e n t i  t r a t t i  d a lla  
re laz ion e  d e lla  A m m in is tra z io n e  
C o m un a le . A g g iu n g e  che  va  
in c e n tiv a ta  p e rc iò  la  fre q u e n z a  d e l 
C entro  P ro fe ss io n a le  d i Va lenza  
d i c u i ne i l lu s t r a  b re v e m e n te  
l ’a t t iv i tà  d e l l ’Is t i tu to  d ’A r te  
r ife re n d o s i ad una re la z io n e  
d e l Suo P re s id e .
T ra tta n d o  d e l l ’a t t iv i t à  S in d a ca le  d e lla
n o s tra  A ssoc iaz ione , m e tte  in  r i l ie v o  la  
cos ta n te  p resenza  d e l l ’A O V  a tu t t i  i 
l iv e l l i  con  i c o lle g h i o ra f i,  l ’U n ion  
C am ere , l ’I .C .E . a llo  scopo d i un  
r ila n c io  d e lle  a t t iv i tà  p ro m o z io n a li. 
R ic o rd a  in o lt re  l ’o p e ra  d i m e d ia z io n e  
svo lta  con la  D ire z io n e  G e n e ra le  d e l 
M in is te ro  In d u s tr ia -C o m m e rc io -  
A r t ig ia n a to ,  in  m e r ito  a l l ’a p p lic a z io n e  
d e lla  legge 46  ed anche lo c a lm e n te  con  
l  U ff ic io  M e tr ic o  P ro v in c ia le :  i  c o n ta t t i 
con i l  M in is te ro  c o m p e te n te  p e r
I a liq u o ta  IV A  su i p re z io s i;  la  posiz ione  
u n ivo ca  con la  C o n fe d o ra fi su llo  
s c o tta n te  p ro b le m a  d e lla  c r im in a l i tà  • 
M on te  P egn i. A ss icu ra z io n e , legge  4 2 6  

su l c o m m e rc io  d e i p re z io s i, p ro b le m i 
tu t t i  da  c o o rd in a re  e r is o lv e re  in  sede  
C o n fe d o ra fi.
I I  P re s id e n te  d ice  p o i d e i ra p p o r t i  
con la  C a m era  d i C o m m e rc io
e d e l d ire t to  in te re s s a m e n to  
d e l suo P re s id e n te  In g . C a s te lla n i 
p e r  la  so luz ione  d e l p ro b le m a  
d e l G a b in e tto  G e m m o lo g ico , p e r  la  
p ro m o z io n e , p e r  le  in f ra s t ru t tu re ,  p e r i  
f in a n z ia m e n t i e tc ..., d e lla  
c o lla b o ra z io n e  con i l  C en tro  
p ro m o z io n a le  D ia m a n t i e d e i c o rs i
C .F .H . s u i d ia m a n t i c u i hanno  
p a rte c ip a to  80 n o s tr i a ssocia ti;  d e lla  
p u b b lic ità  in  c o lla b o ra z io n e  con
l In te rg o ld  p e r la  ca m p a g n a  « L ’O ro di 
Valenza» ed i n  a lt re  d ire z io n i.  
T ra tta  in f in e  i l  p ro b le m a  d e g li 
In s e d ia m e n ti a r t ig ia n i n e l q u a d ro  di 
a t tuaz ione  d e l nuovo  P ia n o  R ego la  

o n e ra le  d e lla  C it tà ;  i l  p ro b le m a  a 
g ra v e  ca re n za  r ic e t t iv a  d i V a lenza , il 
p ro b le m a im p e lle n te  d e i d e p u ra to ri
 delle a c que da in s ta lla re  p resso  i 
labo ra to r i o ra f i  com e  o b b lig a  la  le gge 

n .  3 2  evidenziando la  p a rte c ip a z io n e  attiva della nostra associazione a questi  

p r o b le m i .

La  p a ro la  è a l l ’a sse m b le a  ed i l  
con s ig lie re  V e r ità  in te rv ie n e  
App ro va n d o  la  re la z io n e  d e l P re s id e n te  
e fa p resen te  la  nece ss ità  d i 

p ro m u ove re  un Convegno O ra fo  da  
te n e rs i a l p iù  p res to  p e r  d is c u te re  t u t t i  i  
i problem i posti sul  ta p pe to , non  essendo  

possibile s v is c e ra r l i  n e l co rso  d e lla  
preesen te assem b lea . Si re g is tra n o  p o i 
gli in te rv e n t i d e i s o c i: s ig . R a cco ne che  
si esprim e p e r  una M o s tra  P e rm a n e n te  

p iù  opeeran te , s ig . B uzio  che s o lle c ita  la  
modif ic a  d e llo  s ta tu to , s ig . V a g lio  che  
lamenta  d i non essere reso p a rte c ip e  d e i 

la v o r i d e lla  C o m m iss io n e  T ecn ica -
organizzativa.
D a ll in te rv e n to  d e i soc i P a v a n e llo  e 

Zuc c h e lli, e m e rg e  i l  s e r io  p ro b le m a  p e r  
l'inse d ia m e n to  d e i n u o v i la b o ra to r i

so g g e tti a lle  le g g i v ig e n ti.

A p a re re  d e l C o n s ig lie re  O n o ra r io  
P ro v e rà , l ’A ssoc iaz ione  in  questo  
co rso  deve  m u o v e rs i p e r  o tte ne re  
s o lu z io n i in  p re c a r io , p o iché  p re ve d e  
te m p i lu n g h i p e r  la  re a lizzaz ion e  
d e lla  nu o va  zona a r t ig ia n a  
p re v is ta  d a l P .R .G .
R V ice  P re s id e n te  C an tam essa  r ip re n d e  
i l  d isco rso  d e lla  r i fo rm a  d e lla  M o s tra  
P e rm a n e n te  e fa  la  c ro n is to r ia  d e l 
p r im o  p ro g e tto  e la b o ra to  d a lla  
C om m iss ione  T e c n ic o -O rg a n iz z a tiv a  a l 
conseguen te  C o n tro -docum en to  
e la b o ra to  d a lla  C om m iss io n e  
V ia g g ia to r i,  a l la  d iscuss ione  in  sede d i 
C ons ig lio  d i P re s id e n za , p e r  a r r iv a re  ad  
un p ro g e tto  d a  p o rta re  in  sede d i 
C ons ig lio  p e r  la  d iscuss ione , p ro g e tto  
che è o ra  in  fa se  d i c o m p le ta m e n to  a lla  
C om m iss ione  T ecn ico -O rg a n izza tiva .
F a  in o lt re  r i le v a re  che o g n i so luz ione  
d e l p ro b le m a  M o s tra , d o v rà  com unque  
te n e re  con to  d e g li in te re s s i d i tu tte  le  
c a te g o r ie  d i a sso c ia ti.
Si re g is tra n o  a n co ra  g l i  in te rv e n t i d e l 
Cons. ra g . P a n e lli che è d ’a cco rd o  p e r  i l  
Convegno p e r  d ib a tte re  i  p ro b le m i 
t r a c c ia t i  n e lla  re la z io n e  d e l P re s id e n te  
s o tto lin e a n d o  che i l  c o n ta tto  con g l i  
a s s o c ia ti è v a lid o  solo se s i rie sce  a  
r e c e p ire le  n e c e s s ità ; d e l Socio G r. U ff. 
C abal. che s i associa  a l la  p ro p o s ta

p e r  i l  C onvegno e s o lle c ita  la  r ip re s a  
d e lla  C a m pa g n a  Soci.
P re c is a  i l  P re s id e n te  s ig . F e r ra r is  che  
p r im a  d i tu tto  b isogna te n e r  p re sen te  i l  
p ro b le m a  te c n ic o -fis c a le  che s i pone p e r  
o g n i n o s tra  in iz ia t iv a ,  p o i la  n ecess ità  d i 
a d o tta re  u na  lin e a  che s i a t ta g li 
a l l ’in te re sse  d i tu t te  le  c a te g o r ie  d i Soci. 
A g g iu n g e  che a lle  p ro p o s te  che  
v e rra n n o  da p a rte  d e l C ons ig lio  p e r  la  
so luz ione  d e i n o s tr i p ro b le m i c i 
p o tra n n o  essere a lt re  p ro pos te  
a lte rn a t iv e  che sa ra n n o  co n s id e ra te  e 
d iscusse , tenendo in  o g n i caso p resen te  
la  re a ltà  o ra fa  va lenzana . F a  p re sen te  
p o i che g ra z ie  a lla  C am pagna  « L ’O ro d i 
Valenza» s i sono re g is tra te  is c r iz io n i d i 
n u o v i soc i e che le  p o c h is s im e  d e fe z io n i 
che s i sono v e r i f ic a te  sono d o vu te  a 
ra g io n i p a r t ic o la r i  d e lle  d it te  stesse. 
In f in e  i l  P re s id e n te  r i le v a  la  ca re n za  d i 
pe rso n a le  q u a lif ic a to , ne ce ssa rio  p e r  
una m a g g io r  ass is tenza  a g l i  a s s o c ia ti, e 
che so p p e risca  anche  a lle  n ecess ità  
o rg a n iz z a tiv e  tra s c in a te  n e l te m p o  e 
d iv e n ta te  o rm a i in d e ro g a b ili.  
L ’a ssem b lea  è d ic h ia ra ta  ch iu sa  a lle  
o re  1,30 dopo la  m ezzano tte .



MISSIONE DI

RELAZIONESi deve considerare in via prioritaria l'evoluzione econom ica d e ll ’IR A N  d ifa t t i,  i l  p ro 
dotto nazionale lordo ha avu to  in c re m e n ti 
n o tevo liss im i specia lm ente in  questi u lt im i  
ann i segnando anche punte p e rcen tua li t ra  
un anno e l ’a ltro  sup e rio ri a l 1/0%.
D i conseguenza i l  redd ito  m edio p rò-cap ite  
che n e ll ’anno 1968 era d i d o lla r i 21/0, è 
passato a c irca  800 d o lla r i ne l 1973 p e r g iu n 
gere n e ll 'u ltim o  anno a c irc a  1800 d o lla ri. 
Indubb iam en te  c i s i tro va  d i fro n te  ad un 
tasso d i sv iluppo che sta assumendo p ro p o r
z ion i eccezionali , che fo rse  non hanno pa 
ragone in  a l t r i  Paesi de l Mondo.
Anche i l  com m erc io  estero ha avu to  in  que
s ti u lt im i an n i un no tevo liss im o sv iluppo sia  
pe r quanto r ig u a rd a  le im p o rta z io n i, sia p e r 
quanto r ig u a rd a  le esportazion i d ifa t t i  pe r 
ra gg iungere  i l  live llo  d i industria lizzaz ione  
prefisso sono necessarie im p o rta z io n i d i 
m a te rie  p r im e  e d i beni s tru m e n ta li, m entre  
le esportazion i sono rappresenta te  quasi per 
i l  90% d a l pe tro lio .
I l  Governo iran iano  ha adotta to  pe r c e r ti 
se tto ri m e rceo log ic i la libera lizzaz ione de lle  
im p o rta z io n i con p ro vve d im e n ti d ive rs i che 
vanno d a lla  riduzione, a l l ’annu llam en to  de
g li oneri dogana li ed anche a lla  e lim in a z io 
ne, p e r ta lu n i ge ne ri de lla  licenza d i im p o r
tazione.
Questa p o litica  serve anche a contenere g li 
aum enti de i prezzi che, in  uno Stato in  fo r te  
evoluzione, avevano segnato p e r la  p rodu 
zione in te rn a  fo r t is s im i aum enti.
L a  p o litica  econom ica de l governo iran iano  
basata su p ia n i qu inquenna li d i sviluppo sta  
cercando d i in te rve n ire  con precise d ispos i
z ion i ne l se tto re  ag rico lo , ne lle  in fra s tru t tu 
re  lo ca li e ne l settore d e ll ’in d u s tr ia  p e tro l
ch im ica , s id e ru rg ica , a lim e n ta re , con la  
creazione d i appos iti E n ti od Is t i tu t i  e con 
Is t i tu t i  B a n ca ri spe c ia lizza ti p e r se tto ri d i 
in te rven to .
N a tu ra lm e n te  questa evoluzione im p ro vv isa  
e v io len ta  ha po rta to  anche a fenom en i te m 
poraneam ente co n g iu n tu ra li com e quello d i 
una lieve  recessione m a n ifes ta tas i neg li u l
t im i m esi de llo  scorso anno e come i l  fe n o 
meno in fla z io n is tico  tip ico  in  questi casi che 
ha po rta to  a l v e r if ic a rs i d i s is tem i d i specu
lazione obbligando i l  governo ad em anare u- 
na legge su l «p ro fite e r in g » m ediante la qu a 
le s i è cerca to  d i c a lm ie ra re  c e r ti prezzi e d i 
e v ita re  che certe  m e rc i sotto fa t tu ra te  a l
l ’im po rtaz ione e qu ind i con conseguente e- 
ia s ion e  d i dazi dogana li, fossero poi poste in  
m ercato  a prezz i no tevo lm ente m a g g io ra ti. 
Legge questa che tra  l ’a ltro  prevede m a g 
g io r i c o n tro lli dogana li e la  fissazione d i un 
u tile  t ra  i l  prezzo d i im po rtaz ione  e quello d i 
vendita  ne lla  m isu ra  de l 15%.
M isure  queste che na tu ra lm e n te  non hanno 
m ancato d i c re a re  m a lconten to  ne lle  ca te 
go rie  in teressate, specia lm en te in  sede d i 
p r im a  applicaz ione e cu i i l  governo sta ora  
cercando d i po rre  rim e d io  con a l t r i  in te r 
ven ti.

Se s i dovesse con tinuare  ad esam inare tu t t i 
g li in te rv e n ti e le d isposiz ion i governa tive , i 
p ia n i d i sv iluppo qu inquennale c i si con v in 
cerebbe m agg io rm en te  che i l  m e rca to  i r a 
n iano, p u r essendo d i p e r sé d if f ic ile , è un 
m ercato  in  fo r te  e con tinua  evoluzione ed e- 
spansione, fenom eno destinato  a p ro g re d ire  
notevo lm ente nel fu tu ro  e senz’a ltro  da con
s ide ra re  o tt im o  pe r in te rv e n ti o p e ra tiv i da  
p a rte  de lle  d itte  s tra n ie re  in  quanto in  te r 
m in i re a li la  rich ie s ta  d i p rodotto  s tra n ie ro  
è fo r te  ed in  con tinua evoluzione.
Con i l  P .N .L . in  continuo aum ento, con i l  
re dd ito  m edio p ro-cap ite  in  con tinua ascesa, 
con un increm en to  indubb iam ente  enorm e  
in  tu t t i  i cam p i com pres i i  se tto ri te rz ia r i, si 
stanno po rtando le va r ie  fasce  de lla  popola
zione ad avere po ss ib ilità  d i acquisto  verso  
voc i m erceolog iche non ind isp ensa b ili od 
essenziali.
G li o p e ra to ri econom ici s tra n ie r i che doven
do pene tra re  ne l m erca to  con la  lo ro  p ro d u 
zione possono ave re  a disposizione anche  
p o ss ib ilità  d i sens ib ilizza re  i l  potenzia le  
c lien te  a ttra ve rso  i mass m ed ia  es istenti e 
prec isam ente  la  te lev is ione che è d iffu sa  
su l te r r ito r io  nazionale operan te su tre  ca 
n a li ed a ttra ve rso  la  quale è possib ile  t r a 
sm e tte re  co m u n ica ti co m m e rc ia li;  la s ta m 
pa che p u r essendo rappresen ta ta  da i so li 
g io rn a li qu o tid ian i e m anca a lm eno a l m o
m ento d i r iv is te  specifiche, è d iffu sa  ne i v a 
r i  s tra t i de lla  popolazione.
In o ltre  esiste la  po ss ib ilità  d i a ff id a re  la  
rappresentanza dei p ro p r i p rodo tti a lle  d itte  
lo ca li specia lizzate ne i s ingo li se tto ri.
È  senz’a ltro  i l  caso d i r ib a d ire  che p e r le 
consideraz ion i esposte la  fa sc ia  d i popola
zione in te ressa ta  a voci m e rceolog iche p a r
t ic o la r i t ra  le qua li la  g io ie lle r ia  è buona sia  
per quanto r ig u a rd a  i l  po tere d i acquisto  
che va aum entando, sia pe r quanto r ig u a rd a  
una p a rtico la re  predisposiz ione de lla  popo
lazione verso questi generi e sia p e r una 
preparazione anche in te lle ttu a le  in  quanto  
non bisogna d im e n tica re  che l ’obb ligo sco
las tico  ragg iunge i l  18° anno d i età. 
C om p lem enta ri a i p ia n i d i sv iluppo e per 
provocarne  l ’a ttuaz ione in  modo forse p iù  
rap ido, s i po trebbero  tro va re  de lle  no rm e o 
de lle  legg i che sono lim ita t iv e  pe r ta lu n i 
s e tto ri d i im po rtaz ione  e p e r ta lune  voc i 
m erceologiche.
Si g iunge q u in d i a lla  p ro ib iz ione  d i im p o rta 
zione d i ta lu n i generi che p a rtico la rm e n te  
possono in te ressare  i l  com m erc io  t ra  l ’I t a 
lia  e l ’Ira n  tra  cu i i  p ro d o tti d e ll ’a b b ig lia 
m ento, le ca lza tu re , la g io ie lle r ia  e l ’a rg e n 
te r ia .
Da che cosa esa ttam ente sia s ta ta  de tta ta  la  
no rm a p ro ib it iv a  non è dato d i sapere. Si 
pensa che s i vog lia  in  ta l modo proteggere  
ed in c re m en ta re  la  produzione ira n ia n a  op
pure s i vuole e v ita re  fu o ru sc ita  d i va lu ta  a 
fro n te  d i queste im p o rta z io n i?
È  ce rto  che considerando la  g io ie lle r ia  e 
l ’a rg e n te ria  la produzione locale asso lu ta
m ente non è in  grado d i soddis fare la  r ic h ie 
sta ed è a ltre tta n to  certo  che in  caso d i lib e 
ra lizzazione d e ll ’im po rtaz ione , i  pagam enti 
re la t iv i a queste voc i m erceolog iche non a
vranno ce rtam en te  pesi e so rb ita n ti o ta l i  da 
fa r  m o d ifica re  i  con ti con l ’estero. 
E ffe ttiva m e n te  non si riesce  a com prendere  
la rag ione che ha de te rm in a to  p e r i l  se tto re  
m erceolog ico in  esame, questa legis lazione  
an ti- im p o rta tiv a .
Sarebbe com prens ib ile  una s im ile  d e te rm i
nazione se c i si trovasse d a va n ti ad una N a
zione dove la  produzione de lla  g io ie lle r ia  e 
d e ll ’a rg e n te ria  è sv ilu p p a tiss im a  e che o ltre  
a c o p r ire  la  r ich ie s ta  in te rna  la stessa fosse  
destina ta  a l l ’esportazione; sarebbe co m 
p rens ib ile  una ta le  posizione se le a u to rità  
go verna tive  volessero co m p rim e re  a l l ’in 
terno  g li a cq u is ti d i questi generi v o lu ttu a r i,  
ed in fine  sarebbe com prens ib ile , e d ’a lt ra  
p a rte  sarebbe a u tom a tico  se i l  consum atore  
f in a le  non fosse o rie n ta to  verso questi ac 
qu is ti.
In  Ira n  a ttua lm e n te  non rico rro n o  queste 
condiz ion i d ifa t t i  la produzione locale  
asso lu tam ente , p u r cercando fo rse  d i e

stendersi non è in  grado d i soddisfare la  
r ic h ie s ta *e d  anzi la  soddisfa in  pe rcen
tua le  p iu ttos to  bassa; le a u to r ità  go
ve rna tive  in  questo m om ento non hanno in 
tenzione d i com prim e re  a l l ’in te rno  la com 
m erc ia lizzazione de lla  g io ie lle r ia  e d e ll ’a r 
gen te ria  a ltr im e n ti non po trebbero  esistere, 
d is loca ti ne lle  va r ie  c it tà  e ce n tr i d e ll ’Ira n , 
c irca  u n d ic im ila  negozi d i vend ita  a l d e tta 
g lio ; ed in fin e  i l  consum atore f in a le  è o r ie n 
ta to  verso a cq u is ti d i g io ie lli s ia  pe r t ra d i
zione s ia  p e r m e n ta lità  evo lu tiva .
Da in fo rm a z io n i assunte si possono q u a n tif i
care in  u n d ic im ila  i  negozi pe r la  vend ita  a l 
d e ttag lio  d i o re fice ria , g io ie lle r ia  ed a rgen 
te r ia  in  Ira n .
In  base a lle  prem esse re la tive  a l d iv ie to  di 
im po rtaz ione ed a lla  sca rs ità  d i produzione  
locale , come log ica conseguenza ne d e rive 
rebbe l ’im p o ss ib ilità  d i sop ravv ivenza pe r 
queste aziende ed anche una scarsa poss ib i
l ità  d i asso rtim en to  in  d is p o n ib ilità  d i ogge t
ti.
La  re a ltà  invece è ben d ive rsa  : c i si tro va  in  
presenza d i negozi fo rn it is s im i in  tu t t i  i  ge
n e ri d i produzione e questo na tu ra lm e n te  a 
seconda de lla  ub icazione de lle  v a r ie  zone 
c o m m e rc ia li o res idenzia li.
Ci si tro va  d i fro n te  a negozi u b ica ti ne l B a
za r r ic c h i d i asso rtim en to  d i o re fice ria  c o r
rente , d i negozi u b ic a ti ne l vecch io cen tro  
com m erc ia le  r ic c h i in  asso rtim en to  d i o re f i
ce ria  f in e  e g io ie lle r ia  d i tipo  co rren te , ed 
ancora c i si tro va  a considera re negozi de lle  
nuove zone dove sono esposti a r t ic o li d i 
g io ie lle r ia  m ed ia  e f in e  r ic c h i d i b r il la n t i e 
p ie tre  d i colore.
Ed ancora  la re a ltà  è ben d ive rsa  da quella  
d i presum ere  esc lus ivam ente o quasi la p re 
senza de lla  produzione locale, d i fa t t i  esa m i
nando g li a sso rtim e n ti esposti si può consi
de ra re  pe r l ’o re fice ria  in .o ro  la presenza d i 
produzione fo rse  pe r i l  50% ed una ne tta  
presenza d i produzione in  p reva lenza i ta l ia 
na, m en tre  pe r quanto r ig u a rd a  la g io ie lle 
r ia  s i può d ire  che s i è in  presenza, d i una 
produzione a lm eno a l l ’o tta n ta  p e r cento non 
locale anche qu i con una preponderanza del 
prodotto  ita lian o .
Se s i fa  r ife r im e n to  po i a quanto s i è consi
de ra to  du ran te  una riun ione  presso la sede 
de lla  Gold & S ilve r Union d i Teheran, s i de 
ve r ico rd a re  che d a i g io ie llie r i ira n ia n i è 
sta to  am messo che i l  consum atore fin a le  del 
lo ro  m erca to  è in te ressato a lm eno pe r i l  
50% a l p rodotto  s tra n ie ro  che è no tevo lm e n
te  m ig lio ra to  in  questi u lt im i tem p i ed ha 
anche in fluenzato  la  produzione locale fa 
cendola o r ie n ta re  verso d isegn i d i m ig lio re  
esecuzione.
M erca to  po tenzia lm ente in  v ia  d i evoluzione  
ed a ttu a lm e n te  a tt iv o  ta n t ’è che com e suc
cede n e g li a l t r i  S ta ti dove i l  se tto re  m erceo
logico è v ivace , funz iona u n ’a tt iv a  re te  d i 
in te rm e d ia r i t ra  i  fa b b r ic a n ti ed i negozi on
de f a r  g iungere  ovunque la  produzione. 
Produzione d i o re fice ria  e fo rse  d i m edia  
g io ie lle r ia  a tipo  a r tig ia n a le  o p icco lo  in d u 
s tr ia le , produzione d i a rg e n te ria  esclusiva- 
m ente a tipo  a rtig iana le .
La  p iù  grossa fa b b r ic a  ira n ia n a  ha la b o ra 
to r i d is lo ca ti ne lle  m a g g io r i c ittà  de l Paese 
e produce catenam e, b ra cc ia li, co llane, a
n e lli ed a l t r i  oggetti d i o re fic e ria  quasi e
sc lus ivam ente  in  o ro  g ia llo .
Questa d itta  im p ie ga  c irca  1/00 op e ra i d is lo 
c a ti ne i v a r i la b o ra to ri e dovrebbe p ro d u rre  
appross im a tivam en te  600-700 kg. d i o re fice 
r ia  a l mese.
V is itando un 'a ltra  im presa  p ro d u ttr ice  s i è 
potuto r ile v a re  che s i era d i fro n te  ad una 
diffe renz iaz ione d i m odellazione e d i settore  
d ifa t t i  g li ogge tti p ro d o tti erano in  oro b ian 
co p r in c ipa lm e n te  a n e lli, incastona ti con 
b r il la n t i ed a ltre  p ie tre  preziose d i colore, 
collane e b ra cc ia li a vv ic in a n tis i ad una l i 
nea m edia d i produzione Valenzana. G li o
pe ra i ad d e tti dovrebbero essere c irc a  in  n u 
m ero  d i 25.



STUDIO IN IRANQuesta d it ta  in o ltre  è concessionaria pe r 
l ’Ira n  d i d ive rse  m arche d i o ro log i sv izze ri e 
dispone anche d i una buona re te  d i d is tr ib u 
zione e d i in te rm ed iaz ione  f r a  la fa b b r ic a  ed 
i negozi d is lo ca ti ne l Paese com e pure ha 
provvedu to  a nom inare  concessionari d i 
vendita  nelle singole lo ca lità  p e r g li o ro log i 
d i cu i ha la rappresentanza.
La suddetta  azienda in o ltre  è im p o rta tr ic e  e 
d is tr ib u tr ic e  in  Ira n  d i m a cch in a r i p e r l ’in 
du s tria  o ra fa , m acchine che sono esclusiva- 
m ente d i produzione ita lia n a .
R isu lta  in o ltre  che a Teheran esiste u n ’a 
zienda specia lizza ta  ne lla  ven d ita  d i a ttre z 
za tu ra  ed u te ns ili pe r  i la b o ra to r i d i o re fice 
r ia , azienda d i cu i però non s i è r iu s c it i ad 
avere i l  no m ina tivo .
T ra ttando  de lla  produzione d i g io ie lle r ia  ed 
a rg e n te ria  s i deve fa re  r ife r im e n to  a lla  le 
g is lazione in  m a te ria  d i c a ra tu ra  e punzona
tu ra .
I l  M in is te ro  d e ll ’Econom ia ha em anato c i r 
ca cinque ann i fa  una legge su « A pprovaz io 
ne de i m a rc h i p e r la  de te rm inaz ione de l t i 
to lo de i m e ta lli p rez ios i» legge d i cu i non s i 
è r iu s c it i a conoscere i l  testo esatto. 
L ’o rgan ism o preposto a l saggio ed a l m a r 
chio de i m e ta lli preziosi è l ’In s titu te  o f  S tan
dars  and In d u s tr ia i Research o f Ira n  [IS I-  
R I]  che o ltre  ad essere preposto a lla  v e r if i 
ca de g li s tandars  d i a ltre  ca tegorie  m erceo
logiche, ha is titu ito  anche la sezione p e r  i 
m e ta lli p rez ios i con sed e a Teheran e per 
quanto si è potuto sapere con un u ff ic io  
staccato ad Isfahan.
N e l corso d i una v is ita  e ffe ttua ta  a questo 
U ffic io  si sono potute ave re  tra m ite  i l  D ire t 
to re  d e ll ’U ffic io  stesso a lcune in fo rm az io n i. 
Una v is ita  accu ra ta  a lle  v a r ie  sezion i d e l
l 'u ff ic io  e le in fo rm a z io n i che m an mano ve 
nivano fo m ite  hanno permesso d i conoscere 
come funziona i l  se rviz io , anche se questa 
conoscenza non può essere in te g ra ta  u t i l 
mente da lle  d isposiz ion i d i legge che p e r
m etterebbero d i tra tta re  l'a rg om en to  co m 
p le tam en te  sotto tu t t i g li aspetti, con le s fu 
m a tu re  ed i p a rtic o la r i che solo da lla  cono
scenza precisa de lla  legge po trebbero de r i
vare. 
Innanz i tu tto  bisogna p rec isa re  che i p ro
d u tto r i d i o re fice ria  ed a rgen te ria  in Ira n  
non sono t i to la r i d i un m arch io  d i riconosci 
m ento p e r  i  m e ta ll i p rez ios i e d i conseguen
za g li ogge tti vengono posti irt com m erc io  
fo rse in  ta n ti casi in  modo anonim o, acce t
ta to  p e r le m a g g io r i im prese  d i fa b b rica z io 
ne che p e r d is tinguere  la loro  produzione aa 
a ltra  concorrenz ia le  punzonano g li oggetti 
te rm in a t i con una lo ro  p a rtico la re  s ig la  o 
m a rch io ; non  s i  è r iu s c it i a sapere se anche 
i  p icco li a r t ig ia n i pongono su i lo ro  oggetti 
p a rt ic o la r i segni onde p e rm e tte rn e  i l  r ic o 
noscim ento.
Anche i l  m a rch io  d i Stato che è apposto d a l
I ' I .S .I.R .I. non è ob b lig a to rio  m a solo fa c o l
ta tivo .
D a lle  in fo rm a z io n i assunte pe rò  s i ha la ne t
ta  im pressione che in un pross im o fu tu ro  la 
legge che ora d isc ip lin a  in  m an iera  fa c o lta 
t iv a  questa m a te ria  possa d iven ta re  o b b li
ga toria .
A questo proposito , v is itando  od osservando  
le ve tr in e  anche de lle  v a r ie  botteghe a r t i 
giane, si può no tare  esposte in  essa un c e r t i
f ic a to  d e ll ’I .S .I.R .I. d a l quale r is u lta  che 
questo Is titu to  ga ran tisce  la q u a lità  de lla  
produzione de lla  d itta  stessa; se ne può de
d u rre  qu ind i, p u r non avendone la certezza, 
che i fa b b r ic a n ti che espongono de tto  docu
m ento si im pegnano a fa r  saggiare ed a fa r  
m a rch ia re  tu t ta  la  lo ro  produzione d a ll ’E nte  
a c iò  preposto.

Quindi non ob b lig a to rie tà  d i m a rch ia tu ra  
m a bensì una consuetudine che va v ia  v ia  
a ffe rm a ndo s i e d ivu lgandosi.
Lo  stesso D ire tto re  de lla  sezione saggio e 
m a rch io  de i m e ta lli p reziosi, du ran te  i l  no 
s tro  colloquio, ci ha con ferm ato  la non ob
b lig a to rie tà  d i de tta  m a rch ia tu ra  u ff ic ia le  
sia  ne l caso che g li oggetti s ia n o  d e s tina ti a l 
m ercato  in te rno , sia ne l caso che g l i  stessi 
siano de s tin a ti a l l ’esportazione.
Com pleta lib e r tà  qu ind i d i va lu taz ione prò e 
con tro  i l  m a rch io  da pa rte  de i p ro d u tto ri, 
m a come è stato accennato con un costante  
aum ento d i r ich ie s ta  d i app licazione d i que
sta legge.
I  t i to l i  le g a li d i cu i è possib ile  ottenere la 
m a rc h ia tu ra  u ff ic ia le  sono i l  22kt ed i l  18kt 
p e r l ’oro i l  900 m ille s im i e 181,0 m ille s im i p e r 
l ’a rgento.
Chiunque, sia fa b b rica n te  o p r iv a to  può r i 
vo lge rs i a l l ’U ffic io  saggio con ogge tti in  m e 
ta llo  prezioso onde ottenerne la m a rc h ia tu 
ra  d i Stato.
G li og ge tti vengono pres i in  ca rico  da i fu n 
z iona ri d e ll ’u ff ic io  saggio che ne r i la s c ia 
no r ic e v u te  a l po ssessore , dopo che  
s i è p roceduto a l saggio de g li stessi pe r a c 
ce rta re  l ’esatto contenuto d i m e ta llo  p re z io 
so in  base a l s istem a d e lla  coppellazione, g li 
stessi vengono punzonati con i l  m a rch io  d i 
Stato, d ive rso  a seconda de l m e ta llo  e de lla  
c a ra tu ra  de llo  stesso, e sono qu in d i riconse
g n a ti a i p resen ta to ri a i q u a li v iene pure r i 
lasc ia to  un c e r tif ic a to  a ttes tan te  l ’a vvenuta  
operazione.
Le  to lle ranze am messe onde ottenere la 
punzonatura pe r i l  t ito lo  d ich ia ra to  è d i 5 
M ille s im i, sia che si t r a t t i  d i o g ge tti in  oro, 
sia che si t r a t t i  d i og ge tti in argento.
I  d i r i t t i  che sono riscossi pe r questo se rv iz io  
sono i seguenti:
• R ia ls  500: p e r ogni kg. d i og ge tti in  argento  
sottoposti a m a rch io  e saggio.
- R ia ls 1000: p e r ogni kg. d i oggetti in  oro  
sottoposti a m a rch io  e saggio.
- R ia ls  10: pe r ogni oggetto in  a rgento  so tto 
posto a m a rch io  e saggio.
■ R ia ls  20: pe r ogni oggetto in oro sottoposto 
a m a rch io  e saggio.
La qu an tità  g io rn a lie ra  d i og ge tti p resen ta ti 
a l l ’U ffic io  d i Teheran sia per  quanto r ig u a r
da l ’o re fic e ria  s ia  pe r quanto rig u a rd a  l ’a r 
gen te ria , m ediam ente dovrebbe a g g ira rs i 
sui 15 kg.
Sempre da in fo rm a z io n i assunte presso v a r i 
fa b b r ic a n ti de l settore  r is u lta  che l ’im p o rta 
zione d e ll ’oro g regg io  v iene  e ffe ttua ta  t r a 
m ite  la Banca M e lli I ra n  che procede a lla  
vend ita  de llo  stesso quotando i l  prezzo del 
giorno d i acquis to  su lle  piazze in te m a z io n a 
li,  g io rno  cioè in  cu i e ffe ttua  l ’acqu isto  p e r  
ord ine de l p ro p rio  c lien te , aum entando a se
conda dei m o m enti da una pe rcentua le  v a 
r ian te  da l 3.50 a l I, e sino a l 5.50 pe r cento e 
rappresentan te  in  d e fin it iv a  ta le  sopraprez
zo i l  r im b o rso  de lle  v a r ie  spese e so m m is
s ion i sostenute.
Da pa rte  d i c e r t i p ro d u tto r i lo ca li d i o re fic e 
r ia  e g io ie lle r ia  o m eg lio  da pa rte  de i t i to la 
r i  de lle  d itte  fa b b r ic a n ti p iù  im p o rta n ti è 
stata m an ifes ta ta  l ’e ve n tua lità  d i in iz ia re  
jo in t-ven tu res con pa rtne rs  ita lia n i pe r i l  
potenziam ento de lle  lo ro  aziende a liv e llo  
qu an tita tivo , q u a lita tiv o  e con acquis iz ione  
d i tecnologia e specia lizzazione d 'a v a n g u a r
dia come a ttua lm e n te  può o ff r ire  i l  fa b b r i
cante ita lia n o  nel cam po d e ll ’o re fice ria  e 
de lla  g io ie lle ria .
I  se tto ri in te ressa ti pe r i fa b b r ic a n ti ira n ia 
n i sono com plessivam ente q u e lli de lla  p ro 
duzione Valenzana, V icen tina  ed A re tina . 
L ’attuazione da pa rte  ita lia n a  d i en tra re  in  
jo in t-ven tu res  con pa rtne rs  ira n ia n i, deve  
necessariam ente essere considera ta  in  tu t ta  
la sua com pletezza in  tu tte  le p a r t ic o la r ità  
ed in  tu tte  le condiz ion i co n tra ttu a li.
La  decisione fin a le , na tu ra lm en te , deve es
sere com ple tam ente  v a lu ta ta  da lle  d itte , od 
eventua lm ente da i g ru p p i d i d itte  in te ressa 
t i  in  de tta  operazione.
Si devono in  d e fin it iv a  fo rn ire  ca p ita li, m a c 
chine, tecnologia , personale qu a lifica to , 
personale d ire tt iv o  ed anche, com e d ic ia m o

noi g io ie llie r i ita lia n i quando p a rlia m o  de lla  
nostra  produzione, anche quella  in ve n tiva  
a r tis t ic a  che c i fa  apprezzare ovunque.
Quello de lle  jo in t-ven tu res  ne l cam po de lla  
g io ie lle r ia  è una prospe ttiva  che m a i è s ta ta  
presa  in considerazione e non s i può neppu
re d ire  sino a che punto la stessa sia a ttu a 
bile .
N a tu ra lm e n te  p r im a  d i prendere  in  conside
razione le v a r ie  p o ss ib ilità  d i jo in t-ven tu res  
e d i t ra m e  le opportune consideraz ion i su l 
piano d i a ttu a b ilità , in  v ia  p r io r ita r ia  è in d i
spensabile conoscere ed appro fond ire , 
quanto s ta b ilito  d a lla  legge ira n ia n a  in  m a 
te r ia  e prec isam ente  la  «Law  concem ing  
thè a ttra c tio n  and pro tec tion  o f  fo re ig n  in
vestim ents in  I ra n » e la «R egu la tions im
p lem enting  thè L a w  on thè a ttra c tio n  and  
pro tec tion  o f Fo re ign  C apita l».
Da un p r im o  esame sup e rfic ia le  sia de lla  
legge e sia de l rego lam ento , si può r ile va re  
che la  p ro p rie tà  e g li a p p o rti e ffe ttu a ti da l 
p a rtn e r s tra n ie ro  sia con ca p ita li, sia con 
a ttrezza tu re , sono tu te la ti ne l m ig lio re  dei 
m odi e che p a rt ic o la r i no rm e ne regolano  
precisam ente  sia la va lu taz ione sia la  consi
stenza, ne ga ran tiscono la  perm anenza ne l 
Paese e ne garantiscono con a ltre  specia li 
m isure  anche la  riesportaz ione a l te rm in e  
de l con tra tto .
In o ltre  no rm e d i attuazione d i questo tipo  d i 
cooperazione, sem pre a ttra ve rso  le legg i 
suddette prevedono la po ss ib ilità  d i t ra s fe r i
m ento a l l ’E ste ro  d e g li u t i l i  conseguiti, com e  
pure i l  re in ves tim e n to  in  Ira n  d e g li u t i l i 
stessi.
È  da no ta re  che la pe rcentua le  d i apporto  
de i c a p ita li [in tendendo p e r c a p ita li le l iq u i
d ità  ed i m a c c h in a r i] da p a rte  de lle  d itte  
s tra n ie re , è fissa ta  da pa rte  de l Governo  
Ira n ia n o  ed a seconda de i s e tto r i p ro d u ttiv i 
v a r ia  da l 15% a l 25% ed in  c a s i  d i p a rtico la  
re in teresse può ragg iungere  sino i l  35% de l 
la costituenda Società.
Sempre in  tem a d i jo in t-ven tu res  ed a segui 
to  d e ll ’approvazione da p a rte  de l P a rla m e n  
to Ira n ia n o  in  data 21/.7.1976 de lla  legge su l 
l ’a z ion a ria to  popolare, sono in s o rti dubb i 
tra  i  pa rtne rs  s tra n ie r i in  m e rito  a lle  cessio 
n i de lle  az ion i a fa vo re  d e ll ’az ion a ria to  po 
polare.
Prem esso che, a ttua lm e n te  sono soggette a 
questa legge le im prese ira n ia n e  o jo in t-  
ven tures cos titu ite  o costituende che a b b ia 
no i seguenti v a lo r i:
• cap ita le  m in im o  100 m ilio n i d i R ia ls  oppu
re cap ita le  fisso  200 m ilio n i d i R ia ls , oppure  
fa t tu ra to  d i 250 m ilio n i d i R ia ls ; 
la cessione d i az ion i deve essere e ffe ttua ta  
solo da p a rte  iran iana , considerando p e r la 
jo in t-ven tu res  che i l  p a rtn e r s tra n ie ro  sia  
ne i l im i t i  d i pe rcentua le  fissa to  d a l G over
no, p e r l ’a m m on ta re  de l 49% de l p ro p rio  c a 
p ita le ..
Anche le aziende pubb liche  dovranno ce
dere a l l ’az ionario  popolare i l  99% de lle  lo 
ro azion i, mantenendo pe rò  la  d irez ione a
ziendale.
Osservando poi i l  settore B anca rio  si può  
notare che i l  s is tem a im ita  quello  inglese  
anche se sotto  c e r ti p u n ti d i v is ta  lo stesso 
non ha ra gg iun to  com ple tam ente  ta le  m o
de llo  e d i conseguenza r is u lta  ancora sotto  
c e rti p ro f i l i  in  a rre tra to .
Certo è che le Banche d i tu tto  i l  Mondo 
guardano a l l ’Ira n  come un Paese con un no 
tevo le im pu lso  d i evoluzione econom ica e 
parecch ie  Banche S tran iere stanno ce rca n 
do d i a p rire  u ff ic i d i rappresentanze co lle 
gandosi a Banche lo ca li p e r le operaz ion i 
co m m e rc ia li.
L ’Ira n  o ltre tu tto  è posto a l cen tro  de l mondo 
A rabo e c e r ti stud ios i r itengono che lo stes
so possa r iv e s t ire  in  un pross im o fu tu ro  una  
s tra teg ica  posizione e potenza econom ica  
ta le  da condiz ionare l ’evoluzione de l co m 
m erc io  e d e ll ’in d u s tr ia  in  questa p a rte  de l 
Mondo.



Tenendo presente queste considerazion i, le 
Banche d ’a f fa r i ing les i stanno cercando d i 
im pos ta re  tra m ite  i lo ro  u f f ic i d i rapp resen
tanza, una preponderanza ne l settore co m 
m e rc ia le .
In  Ira n , o ltre  a lle  Banche lo ca li, tro v ia m o  
appunto u f f ic i d i rappresentanza d i Banche 
S tran ie re  oppure Banche co s titu ite  con cap i 
ta l i  ira n ia n i e s tra n ie ri.
Hanno u f f ic i d i rappresentanza a Teheran le 
seguenti Banche Ita lia n e : Banca C om m er
c ia le  Ita lia n a , Banca N azionale de l La voro , 
Banco d i R om a, m en tre  d i p ross im a a p e rtu 
ra  sa rà  l ’U ffic io  d e lla  Banca N azionale d e l
l ’A g rico ltu ra .
P e r quanto r ig u a rd a  le banche Ira n iane  ed 
a cap ita le  m is to  com pless ivam ente le stesse 
am m ontano a 35.
L a  B ank M a rka z i I ra n  è la  Banca C entra le  
m entre  le a ltre  banche sono suddiv ise per 
s e tto ri co m m e rc ia li o pe r s e tto r i d i in te r 
vento.
L a  B ank M a rka z i Ira n  delega a lla  B ank  
M e lli Ira n  tu tte  le operazion i co m m e rc ia li 
d i ca ra tte re  u ff ic ia le .
Una pa rte  d i a ltre  Banche Ira n ia n e  od a ca 
p ita le  m is to  t ra  le qu a li senza un o rd ine  
p a rtico la re  ed a solo tito lo  d i esempio s i c i 
tano B ank  A ssnaf Ira n , B ank  B azargan i 
Ira n , B ank  E te b a ra t I ra n  ed a ltre , ed anco
ra  The In te rn a tio n a l B ank  o f  I ra n  and Ja- 
pan, The Ira n o  B rit is h  Bank, R uss-Iran  
B ank  ed a ltre , svolgono tra nsaz ion i com 
m e rc ia li in  generale.
T rov iam o invece specia lizzate  in  in te rve n ti 
in  sp e c if ic i se tto ri d i a t t iv ità  tra  le a lt re :  
C onstruction Bank, Ind us trie s  B ank o f Ira n , 
A g ric o ltu ra l Cooperative B ank  o f  Ira n , The 
Fore ign  T rade B ank  o f Ira n , In d u s tr ia i and  
M in in g  D evelopm ent B ank  o f  I ra n  ed a ltre . 
Le  tra nsaz ion i c o m m e rc ia li vengono quasi 
esclusivam ente regola te  a mezzo d i L e tte re  
d i C red ito  non con ferm ate  e d i conseguenza 
le a ltre  fo rm e  d i rego lam ento  de lle  tra n s a 
z ion i non sono quasi m a i app lica te .
La  Banca na tu ra lm e n te  ne l caso de lla  L e t
te ra  d i C red ito  è responsabile sia de lla  m e r
ce sia dei suoi docum en ti ra pp re sen ta tiv i.
È  da tenere presente che n e ll ’a tto  d e ll ’e m is 
sione de lla  L e tte ra  d i C red ito, quanto ogget
to d e ll ’im po rtaz ione  viene au tom a ticam en te  
assicura to  p e r i l  tra sp o rto  a p a r t ire  da l 
Paese p rodu tto re  sino a destino  in  Ira n , as
sicuraz ione che viene s tip u la ta  p e r p a rte  i
ra n iana  e che m a i v iene ad essere d i com 
petenza de l fo rn ito re .
E sam in ia m o  le ta r if fe  dogana li a l cap ito lo  
71, che r ig u a rd a  appunto le pene, le p ie tre  
preziose, le p ie tre  sem ipreziose e s im il i ;  i 
m e ta lli p rez ios i, i  m e ta ll i p la cca ti o r ic o p e r
t i  d i m e ta lli p rez ios i e la v o r i d i queste m a te 
r ie ;  in  d e fin it iv a  i l  cap ito lo  che r ig u a rd a  
p ra ticam e n te  i l  se tto re  d i nostro  interesse.
In  questo cap ito lo  tro v ia m o  tra  le voc i d i 
m a g g io r in teresse le seguenti:
- 71.01 - pe rle  co ltiva te  con un dazio a l l ’im 
portazione de l 50% + una tassa co m m e rc ia 
le de l 5% ad v a lo re m ;
- 71.02 - d ia m a n ti p e r uso in d u s tr ia le  con un 
dazio a l l ’im po rtaz ione  de l 15% + una tassa  
com m erc ia le  de l 5% ad va lo re m ; m en tre  le 
a ltre  p ie tre  preziose sono soggette ad  un da
zio de l 5% + una tassa co m m erc ia le  de l 5%  
ad v a lo re m ;

• 71.03 - p ie tre  s in te tiche  o r ic o s tru ite  con un 
dazio de l 5%  + una tassa com m erc ia le  de l 
5% ad v a lo re m ;
■ 71.05 - argento  non lavo ra to  esente da d a 
zio.
B ] la v o r i in  argento  e c r is ta llo  [ in fo rm a z io
ne a v u ta ] con un dazio del 20%.
• 71.07 ■ Oro con im po rtaz ione  non au to rizza 
ta  m a d ’a lt ra  p a rte  venduto d a lla  B ank  M e l
l i  I ra n  ed esente da daz io ;
■ 71.09 - P la tino  esente da dazio ;
• 71.12 - L a v o r i d i g io ie lle r ia  [m in u te r ie ] in  
m e ta lli p reziosi con im po rtaz ione  non a u to 
rizza ta  e con un dazio de l 25%;
• 71.13 - O ggetti d i o re fic e r ia  e lo ro  p a r t i  in 
m e ta lli p reziosi con im po rtaz ione  non a u to 
rizza ta  e con un dazio de l 25%;
• 71.15 - L a v o r i d i pe rle  f in i,  d i p ie tre  f in i,  d i 
p ie tre  sem ipreziose, d i p ie tre  s in te tiche  o r i 
cos tru ite  con im po rtaz ione non au to rizza ta  e 
con un dazio de l 25%.
Le  note conclusive d i queste ta r if fe  ind icano  
anche che l ’esportazione d i ogge tti d i a rg e n 
te r ia  è au to rizza ta  quando, a discrezione  
de lla  dogana, i l  va lo re  de lla  m a n ifa ttu ra  è 
la  m e tà  o p iti del va lo re  com plessivo d e l
l ’oggetto e deve osservare le rego le  s ta b ilite  
d a ll ’I .S .l.R .I. m en tre  pe r g l i  ogge tti d ’oro  
l ’esportazione è au to rizza ta  quando i l  va lo re  
de lla  m a n ifa ttu ra  è uguale ad un quarto  o 
p iù  de l va lo re  com plessivo d e ll ’oggetto, e de 
ve osservare anche in  questo le regole s ta b i
lite  d a ll ’I .S .l.R .I.
Si sono avu te  in fo rm a z io n i anche in  m e rito  
a i co n tro lli dogana li che sono quasi sem pre  
esegu iti con la  m assim a accuratezza e p e r 
questa rag ione è con s ig liab ile  la  co m p ila 
zione de lla  fa t tu ra  con un metodo i l  p iu  pos
s ib ile  d e ttag lia to .
Sono rich ie s te  in o ltre  i l  C e rtif ica to  d i O rig i
ne e le ta r if fe  c o m m e rc ia li v is ta te  da l 
Consolato Ira n ia n o  pe r v a lo r i su p e rio r i a 
U.S. D o lla r i 5.000,00, m a è cons ig liab ile  che 
queste fo rm a lità  siano osservate anche p e r  
g li im p o rt i in fe r io r i.
Non s i è po tu to  appu ra re  con esattezza la  
v a lid ità  de l C A R N E T  A T A  in  Ira n , m a da  
in fo rm a z io n i anche in  I ta lia  è pe r i l  m om en
to da rite n e re  che questo docum ento non sia  
va lido  pe r l ’I ra n  e che qu ind i s i debba fa re  
rico rso  esc lus ivam ente a l l ’is titu to  de lla  
Tem poranea Im portaz ione  p e r l ’in tro d u z io 
ne de lle  m e rc i ne llo  Stato, na tu ra lm e n te  in  
questo caso sono necessarie le n o rm a li f i 
de juss ion i presta te  da Banche iran iane  a f a 
vore de lla  dogana d e ll ’Ira n .
A l l ’a r r iv o  de lle  m e rc i destina te  a l l ’im p o rta 
zione, le stesse sono in tro d o tte  ne i m agazzin i 
assicura te  con tro  tu t t i  i  r isch i.
I l  te rm in e  d i giacenza è fissa to  in  180gg. do
po d i chè le m e rc i vengono confiscate e ve n 
dute a l l ’asta.
N el caso po i d i p ro d o tti de s tin a ti a lla  Tem 
poranea im po rtaz ione  p e r la  presentazione  
in  M ostre  o F ie re , l ’assicurazione pe r la  
perm anenza de i ca m p iona ri in  I ra n  può es
sere s tip u la ta  in  loco oppure in  I ta lia  a d i
screzione d e g li espositori.
In te ressante  e m agg io rm en te  econom ica a 
questo punto com unque dovrebbe essere la  
stipu laz ione in  I ta lia  d i un co n tra tto  che g a 
ra n tisca  sia i l  tra spo rto  in  andata che in  r i 
to rno  e la  g iacenza de lla  m erce  du ran te  l ’e 
sposizione.
D a l l ’esame fin a le  d i tu tte  le consideraz ion i 
esposte è logico no tare  che l ’economia ira a - 
n iana è in  fase d i no tevo liss im o sv iluppo  e 
che i l  Paese dispone d i g ra n d i m ezzi f in a n 
z ia r i ta l i  da fa r  d ive n ta re  questo Stato come 
uno dei p iù  ava nza ti e r ic c h i de l Mondo, ne l

pross im o fu tu ro  ed in o ltre  che p ro p rio  pe r 
questa rag ione su questo m erca to  v i è una 
concorrenza d i insed iam ento da pa rte  d i 
tu t t i  i  Paesi in d u s tr ia liz z a ti de l Mondo, s ia  
sotto i l  p ro filo  com m erc ia le , s ia  sotto i l  p ro 
f i lo  indu s tria le .
Considerando po i i l  se ttore  spec ifico  de lla  
g io ie lle r ia  e d a ll ’a rg e n te ria  bisogna v a lu ta 
re  ne lla  dovuta  com pletezza l ’a n a lis i d e ll ’in 
dagine e ffe ttua ta .
Tenendo presente qu ind i l ’in te ressam ento  
d im o s tra to  p e r l ’o re fice ria  e l ’a rg e n te ria  i
ta lta na  da pa rte  de g li o p e ra to ri co n ta tta ti, 
considerando la  presenza ne g li a sso rtim en ti 
d i v a r i ese rc iz i c o m m e rc ia li d i ogge tti d i 
produzione valenzana, v ice n tin a  ed a re tina , 
considerando ancora  l ’in teresse d i p ro d u tto 
r i  ira n ia n i ad en tra re  in  jo in t-ven tu res  con 
p ro d u tto r i ita lia n i,  ne consegue che i l  m e r
cato è in te ressan tiss im o p e r la  nostra  p ro 
duzione.
Aggiugendo ancora  le consideraz ion i su lle  
po ss ib ilità  d i a c q u is to ^  su ll'in te ressam ento  
de l consum atore f in a le  pe r la  produzione  i- 
ta lia n a  s i ha una con ferm a m agg iore  a so
stegno d i questa tesi.
A vu to  rig u a rd o  a l fa tto  che è perm essa in  
Ira n  l ’im po rtaz ione  de i d ia m a n ti, de lle  p ie 
tre  preziose, d e ll ’oro e d e ll ’a rgento  e che le 
l im ita z io n i non sono de te rm in a te  da fa t to r i  
d i ca ra tte re  v a lu ta rio , ed in o ltre  che, in  ba
se a quanto è s ta to  rile va to , non s i può asse
r ire  che la  p ro ib iz ione  s ia  d e te rm in a ta  da l 
ca ra tte re  d i protezione d e ll ’in d u s tr ia  locale, 
sarebbe ind ispensabile  in te rve n ire  u f f ic ia l
mente presso i l  Governo Ira n ia n o  onde o tte 
nere la  liberaz ione p e r l ’im po rtaz io ne  d i 
queste d o t i m erceologiche.
A questo p ropos ito  e p ro p rio  perchè i l  Go
verno Ita lia n o  segue costantem ente le pos
s ib il ità  d i sbocchi sia c o m m e rc ia li che in d u 
s t r ia li  in  questa d irez ione s i può auspicare  
che anche i l  se tto re  o ra fo  a rgen tie ro  ita l ia 
no s ia  tenuto ne lla  deb ita  considerazione d u 
ra n te  le tra t ta t iv e  e la  s tip u la  d i nuov i t r a t 
ta t i  c o m m e rc ia li con questo Paese.
In fin e  p ro p rio  p e r con fe rm are  la  necessità  
d e riva ta  da llo  s tud io  e ffe ttua to  che presenta  
i l  m erca to  ira n ia n o  come un o tt im o  p a rtn e r  
co m m erc ia le  con p o ss ib ilità  d i enorm e s v i
luppo, si r it ie n e  o ltreché  opportuna in d i
spensabile, la  realizzazione d i una M ostra  
che possa presentare  la  com pletezza de lla  
produzione o ra fa -g io je llie ra , a rg e n tie ra  i ta 
liana .

Seguirà seconda parte relazione tecni
ca del mercato a cura della dottoressa 
La Valle.

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy) viale Santuario.TItei '0131) 91756



1

1/2 /3  - Immagini 
di Teheran 

4 /5 /6  - Aspetti
dell 'artigianato 
orafo locale. 
APPRENDISTI!! ?

7 - I componenti 
la missione I.C.E.



pubblicità 
graphic design 

illustrazioni 
packaging 

marchi 
stands:

L'ORAFO VALENZANO studio grafico 8- fotografico, tei. 91851



il ministro Donat-Cattin
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D o m e n ica  7 m a rz o  a lle  o re  9,30 i l  
M in is tro  d e l l ’in d u s tr ia  e 
c o m m e rc io  D o n a t - C a ttin , g iu n to  a  
V alenza  dove  ha te n u to  una  
con fe re n za  a l T e a tro  Socia le , ha  
v is ita to  l ’A ssoc iaz ione  o ra fa  
va lenzana .
E ra n o  a  r ic e v e r lo  tu tto  
i l  C o n s ig lio  d e lla  A ssoc iaz ione  e 
n u m e ro se  p e rs o n a lità  lo c a li e d e lla  
p ro v in c ia .
Dopo una  b re ve  v is ita  a l la  M o s tra  
p e rm a n e n te , i l  M in is tro  D o n a t ■ 
C a ttin  è s ta to  r ic e v u to  n e lla  sa la  
C o n s ilia re  ove i l  P re s id e n te  
G ia m p ie ro  F e r ra r is  ha  esposto  
a lc u n i p ro b le m i r ig u a rd a n t i la  
c a te g o r ia , f r a  i q u a li la  p re sa  d i 
pos iz ione  p e r  la  legge c o m u n ita r ia  
su i m a rc h i,  e p e r  la  legge  
s u l l ’a r t ig ia n a to .
I l  M in is tro  ha p reso  v is io n e  de i 
d o c u m e n ti a lu i  co n se gn a ti ed ha 
c o n fe rm a to  i l  suo in te re s s a m e n to  
a l p ro b le m a .E  g li  ha  in o lt re  con  
re a lis m o  i l lu s t r a to  le d if f ic o ltà  
o p e ra tiv e  d e l l ’a ttu a le  go ve rn o , 
conseguenza d ire t ta  d e lla  
s itu a z io n e  p o lit ic a  g e n e ra le  
i ta lia n a .
A l te rm in e  d e l l ’in c o n tro  i l  
p re s id e n te  F e r ra r is  a nom e  d e l 
C ons ig lio , ha r in g ra z ia to  i l  M in is tro  
D o n a t • C a tt in  p e r  la  g ra d ita  v is ita ,  
e g l i  ha  do n a to  i l  l ib ro  « A rte  o ra fa  
va le n za na  » e d ito  d a lla  Cassa d i  
R is p a rm io  d i A le s s a n d r ia , ove è 
ra p p re s e n ta ta  la  p iù  q u a lif ic a ta  
p ro d u z io n e  va le n za na  in s ie m e  con  
una b re ve  s to r ia  e co n om ica  d i 
V alenza  o ra fa  d a lle  o r ig in i  
a i g io rn i n o s tr i.

<S ASSICURAZIONI

Rimborso anticipato I.V.A.- Polizza Fidejussoria
Ci pregiamo unire un articolo che potreste pubblicare 
sulla Vostra rivista « L'ORAFO VALENZANO», che 
tratta del rimborso anticipato I. V.A.
Riteniamo che sia un argomento di estremo interesse 
per la categoria e ci permettiamo, con l'occasione, far 
presente che siamo disponibili per qualsiasi 
delucidazione in merito alla questione. 
Anticipatamente ringraziamo e, lieti dell'Incontro, 
ben distintamente salutiamo.

All'operatore economico che all'atto della 
dichiarazione annuale venga a trovarsi nella posizione 
di creditore d’imposta nei confronti dell'Ufficio I.V .A ., 
è lasciata la facoltà di scegliere tra queste procedure: 
- riportare all’anno successivo il credito d'imposta 
vantato al fine dì scalarlo dall’I.V.A. che dovrà versare 
in occasione delle successive dichiarazipni 
periodiche;

- richiedere il rimborso anticipato all’Ufficio l-V.A. in 
conformità a quanto previsto dall'art. 38 del Decreto 
in oggetto.
Quest’ultima scelta tuttavia implica per la sua 
attuazione un certo periodo d’attesa che varia da un 
minimo di un anno e due mesi dalla data di 
presentazione della dichiarazione annuale, qualora 
non venga emesso avviso di accertamento, fino ad un 
periodo coincidente con i termini di prescrizione nel 
caso in cui detto avviso di accertamento in rettifica 
venga invece emesso.
Optando per la seconda procedura, esiste anche la 
possibilità di ottenere un rimborso integrale entro tre 
mesi dalla richiesta (3* Comma deH’art. 38) 
presentando polizza fedejussoria rilasciata da 
Compagnia di Assicurazioni debitamente autorizzata. 
Questa fedejussione, per disposizioni successive a 
quelle contenute nel decreto istitutivo e più

precisamente per quanto previsto dal D.P.R. 2 /7 /7 5  
n. 288, dovrà estendersi agli interessi calcolati sul 
credito da rimborsare, al doppio del saggio legale, 
per la durata di due anni. Il rilascio di questa polizza 
viene di regola preceduto dall’affidamento della Ditta 
richiedente, consistente nell’esame di un'aggiornata 
situazione patrimoniale e di note informative raccolte 
su piazza.
li ricorso al rimborso anticipato, dopo un iniziale 

periodo di stagnazione dovuto a perplessità di varia 
natura, sta ora incontrando un generale consenso 
come è provato dalla vivacità della domanda di 
fidejussione. La ragione è ovvia: grazie a questa 
procedura si determinano rapidi smobilizzi di liquidità 
per entità spesso ingenti, ad un tasso, 
corrispondente al premio di polizza che, per una 
durata biennale, non supera il tasso annuale che il 
cartello bancario prevede per i servizi fedejussori.

Marco Albertazzl



VALENZASTORIA & OROIl giorno 19 Giugno del 1347 
Francesco de Denti, sindaco di 
Valenza, proclamò in S. Giorgio 
di Monasso, per volontà della 
comunità, un atto di ribellione 
alla regina Giovanna, ponendo 
poi la città sotto il governo dei 
marchesi del Monferrato. La 
sudditanza ai feudatari monferri
ni venne sancita poco tempo do
po alla presenza di rappresen
tanti del marchese e degli amba
sciatori di Valenza: Andrea Ari
baldo, Lancia Bombello, Giaco
mo Stanco, Francesco Dina, 
Giacomo Carena, Pietro Vassallo 
e Enrico di Monte. L’editto Va
lenzano venne interpretato dal 
Visconti come un palese atto di 
guerra, ma giudicata egli la no
stra fortezza un ostacolo troppo 
duro da vincere con l ’assedio, 
decise di ricorrere all’inganno. 
Secondo il racconto di Benvenu
to di S. Giorgio, Lancia Bombel
lo, suo figlio Franceschino e 
Pieruccio A ri baldo, originari di 
Valenza, vennero indotti con la 
lusinga di una forte somma in 
denaro dagli alessandrini Gio
vanni e Simone Dal Pozzo a 
vendere i loro concittadini al Vi
sconti; per meglio poter montare 
la congiura, i due fratelli orga
nizzarono con un lieto pretesto 
un ricevimento in una loro pro
prietà sita nei pressi di Monteca
stello e nell’occasione cercarono 
di convincere gli invitati a pre
star orecchio alle loro proposte, 
pare comunque che le idee dei 
Dal Pozzo avessero trovato il 
consenso di pochi •proseliti.

Il piano prevedeva che il giorno 
stabilito il Bombello, il di lui fi
glio Franceschino e Pieruccio 
Aribaldo avrebbero dovuto aizza
re la popolazione valenzana con
tro la signoria dei marchesi del 
Monferrato e quindi aprire le 
porte della città alle soldatesche 
del Visconti. Ciò venne in effetti 
realizzato, ma a ll’apparire delle 
truppe nemiche la rocca anziché 
arrendersi diede mano alle armi, 
agli assalitori non rimase che 
desistere. I traditori cercarono 
scampo nella fuga, furono però 
arrestati dalle milizie monferrine 
e condotti in Asti; il processo i
stituito nei loro confronti e pre
sieduto dal temibile magistrato 
Alberto De Gastonibus durò pa
recchie settimane e si concluse 
con una condanna a morte per 
decapitazione. Condanna che 
venne eseguita nell’anno 1360. 
Dal canto loro gli ispiratori del 
piano Giovanni e Simone Dal 
Pozzo per sfuggire alla cattura sì 
rifugiarono sotto la protezione 
del potente ordine religioso degli 
«Umiliati» di cui Simone era un 
alto rappresentante.
In questo periodo le> nostre terre 
furono afflitte da una grave pe
stilenza che si disse fosse stata 
diffusa dalla Compagnia Bianca, 
còsi chiamata per le bianche in
segne. Tale compagnia di ventu

ra, formata in gran parte da m ili
zie inglesi, fu ingaggiata previo 
il pagamento di molti fiorini d ’o
ro dal Papa che la pose agli ordi
ni del marchese del Monferrato, 
contro il Visconti.
Poco però durò la signoria mon
ferrina su Valenza perchè Ga
leazzo Visconti ed il capitano 
d’armi Can Signorio la cinsero 
d’assedio. Lungo e terribile fu 
l ’assedio del Visconti che per 
portare a termine con successo 
il suo disegno non risparmiò né 
uomini, né macchine da guerra; 
stremata la città si arrese il 14 
Novembre del 1370.
Nel 1375 avendo il Visconti e
mancipato il figlio Gian Galeazzo 
gli concesse in governo città e 
borghi, fra cui Alessandria e Va
lenza; il governo del nuovo si
gnore fu spietato e crudele tanto 
che spinse le popolazioni dei 
due centri vicini alla rivolta: nel 
mese di Luglio del 1392 scoppia
rono gravissimi tumulti che por
tarono alla distruzione dei regi
stri contabili e degli arredi muni
cipali, ma cosa ben piu grave: 
che sul rogo vennero immolati 
per ignoranza anche importan
tissime bolle papali e rare perga
mene emanate in epoche remo
te. La perdita è per gli studiosi 
locali contemporanei gravissima, 
poiché i documenti custoditi 
nell’archivio comunale e parroc
chiale sono nella stragrande 
maggioranza posteriori al 1500, 
per cui ne deriva un vuoto stori
co particolarmente vasto.
Gli eventi sopra citati oltre che 
illustrare[ un periodo di storia va
lenzana molto travagliata, sono 
l ’occasione per trarre delle dedu
zioni circa la vita della nostra 
città in un contesto sociale an
cora legato ai privilegi del più o
scuro medioevo, ma per alcuni 
fattori già aperto alle conquiste 
fatte registrare nei secoli poste
riori.



S. Bartolomeo.
Scala a chiocciola 
che porta al campanile.



Innanzi tutto la rocca di Valenza 
ha vissuto forse più di ogni altra 
esperienza di vita democratica e 
ne è la dimostrazione lampante 
l ’editto pronunciato dal sindaco 
Francesco de Denti il quale e
spresse, ed i documenti ne fan
no testo, il preciso volere della 
popolazione e non quello di po
chi privilegiati. In secondo luogo 
l ’interesse con cui il Visconti 
cercò di tornare in possesso del
la rocca dimostra implicitamente 
la sua importanza, non solo dal 
lato militare, ma anche commer
ciale, in quanto era quest’ultimo 
fonte di reddito attraverso le nu
merose gabelle imposte.
Lo scambio dei prodotti rappre
sentava lo sviluppo economico 
della città: ogni settimana veniva 
tenuto nella piazza che ospitava 
la casa comunale e quella par
rocchiale un grande mercato che 
riuniva produttori e commercian
ti delle zone vicine e della L -  
mellina; a quel tempo già esiste
va la fiera detta di S. Bartolomeo 
che si svolgeva nei tre giorni 
precedenti e nei tre seguenti la 
festa del Santo.
Valenza era dunque a quel tempo 
un luogo di rilevante importanza 
strategica; essa fu dai numerosi 
signori che si alternarono al suo 
governo munita di poderose for

tificazioni ed è io stesso Viscon
ti a doverlo riconoscere quando 
ritenne troppo gravoso impe
gnarsi in un assedio e perciò de
cise di ricorrere all’inganno per 
raggiungere lo scopo prefisso; 
ma lo fu, e forse in tono mag
giore, durante la dominazione 
romana; secondo le tesi espres
se da alcuni studiosi locali nei 
pressi della stazione ferroviaria 
dovrebbero trovarsi i resti del
l ’antica Forum Fulvii e l ’esisten
za di un piccolo ponte ubicato 
poco distante ne è la più lam
pante riprova in quanto le sue 
fondazioni sono senza alcun 
dubbio di origine molto remota. 
Ciò nondimeno l ’importanza del
la Valenza romana venne sancita 
da Plinio il Vecchio nei suoi 
scritti; egli fra l ’altro ci ha tra
mandato che nella nostra città vi 
era da tempi antichissimi l ’usan
za di recarsi lungo le rive del fiu
me Po ed andare alla ricerca di 
piccole pagliuzze d’oro portate a 
valle dalla corrente; la memoria 
non fa purtroppo menzione del
l ’esistenza di artigiani orafi, ma 
è logico che il r icavato venisse 
utilizzato sul luogo anziché es
sere venduto a commercianti 
provenienti da lontano. Se vi so
no logici dubbi sull’assetto com
merciale valenzano al tempo del

la dominazione romana, non ne 
sussistono invece per quanto 
concerne il periodo delle signo
rie viscontee e monferrine; in 
città vi erano ottimi artigiani che 
perlopiù si dedicavano alla fab
bricazione o alla riparazione di 
armi e la loro opera diveniva 
quanto mai importante durante 
gli assedii.
Questi artigiani conoscevano al
la perfezione la lavorazione del 
metallo e la rifinizione delle loro 
opere veniva in certi casi com
pletata da parti in oro o argento. 
Nei secoli che seguirono la no
stra città fu un centro militare di 
primaria importanza e divenne u
no dei punti focali nella contesa 
fra Francesi e Spagnoli, paralle
lamente però anche la compo
nente economica trovò modo di 
ampliarsi con l ’aumento dei con
tatti commerciali con la Lo melli
na e le terre dell’alessandrino.

Ennio Soro

CARLO BARBERIS & C.
FABBRICANTE GIOIELLIERE
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RIFLESSIONISULL'ATTUALITÀ 
DEL RUOLO 

DELLE IMPRESE 
MINORI

La d iscussione sulle piccole e 
m edie  im p rese , se m p re  a n im a ta  
orm ai da a lcuni anni a questa  
parte , si è fa tta  ancora p iù  v ivace  
in questi u ltim i tem p i, fo rse  sotto  
il peso di e lem en ti di na tura  
cong iun tura le , che hanno inciso e 
rischiano di incidere in m aniera  
ancora più p en e tra n te  sul ruolo e 
su lle  p ro sp e ttive  di sviluppo  delle  
im p rese  m inori. Non s i può dire  
tu tta v ia  che da questo  ricorren te  
d iba ttito  siano em erse  finora  
indicazioni tali da costitu ire  il 
supporto  di un ’azione di politica  
econom ica  coeren te  ed organica, 
se r ia m e n te  fin a lizza ta  verso  
l ’ob iettivo  di g a ra n tire  condizioni 
di p iena econom icità  e di 
effic ien za  a tu tto  quel vasto  
aggrega to  di un ità  p ro d u ttiv e  che 
costitu iscono, appunto , l ’industria  
m inore.
Lo la m en ta va , in una recen te  
occasione, il p resid en te  del 
Consiglio cen tra le  della  p iccola  
industria , M ario Corbino, il quale, 
cedendo e v id e n tem en te  allo  
sconforto  desta to  da lle  a ttua li 
g ra v iss im e  d iffico ltà  in cui si 
dibattono le piccole e m ed ie  
aziende industria li, è giunto  
add irittu ra  ad a ffe rm a re  : «Quel 
fa m o so  'tessu to  co n n e ttivo ’ della  
piccola  industria , ta n te  vo lte  
ricordato e spesso  incensato , si 
sta  sfilacciando sotto l ’acido della  
crisi, n e l l ’in d ifferenza  e 
n e ll’incredu lità  generale».
Sono a ffe rm a zio n i en fa tizza te  
p ro b a b ilm en te  da una situazione  
contingen te , che non è pera ltro  
spec ifica  delle  im p rese  m inori, 
m a  esse  debbono tu tta v ia  
suggerire  sa lu ta ri r iflession i un  
p o ’ a tu tti:  stim olando  la ricerca  
di approcci p iù rea listic i e di 
soluzioni p iù  e ffica ci ai p rob lem i 
delle p icco le e m ed ie  im prese , il 
cui ruolo non può e v id e n tem en te  
essere  considerato  fin e  a se  
stesso , dato  che esso rappresen ta  
un punto  di r ife r im en to  essenzia le  
p er lo sviluppo e l ’a va n za m en to  
del nostro  s is te m a  econom ico  
co m p le ss iv a m en te  considerato .
A quest ’u ltim o  riguardo basterà  
r ifle tte re  su l fa tto  che p er  
l ’industria  m a n ifa ttu r iera , ad 
esem pio , i da ti degli u ltim i

cen sim en ti d im ostrano  che, fra  il 
1951 ed il 1961, l ’occupazione nelle  
p iccole e m ed ie  im p rese  è 
a u m e n ta ta  del 45%, m e n tre  nelle  
im p rese  con o ltre  1.000 a d d e tti s i è 
avu to  un increm en to  d i appena il 
4%. E  inoltre, se si considerano  
grand i le im p rese  con o ltre 500 
addetti e ci si lim ita  a l periodo  
1961-’71, si consta ta  a d d irittu ra  
che gli add e tti d im inuiscono  del 
10,6%, m en tre  il peso  
occupazionale delle  piccole e 
m edie  im p rese  m a n ifa ttu r ie re , 
ossia di tu tte  le un ità  p ro d u ttive  di 
ta le  se tto re  che non superano i 500 
addetti, è passa to  da l 61,7% al 
70% d e l to ta le  e ciò g razie  
sop ra ttu tto  a lle  im p rese  del 
se tto re  a lim en ta re , d i quello  
tess ile  e di quello m eccanico .
Ma al di là d e ll’ovv ia  
considerazione che uno sviluppo  
così im ponen te  non sarebbe sta to  
possib ile  ove esso non a vesse  
affonda to  le rad ici in una  
situazione  al tem p o  stesso  
s tru ttu ra le  e congiuntura le, che  
sem b ra  a v e r  fa vo rito  la 
d im ensione  m edio-piccola, 
rispetto  a quel g igan tism o  
industria le  che pure era  
riguardato , fino  a non m o lti anni 
fa , com e una m e ta  desiderab ile  
oltre che fa ta le  d e l l ’evo luzione  
produ ttiva , p are  o rm a i 
d e fin itiv a m en te  supera to  il dubbio  
se lo sviluppo  d e l l ’im p resa  m inore  
rap p resen ti un processo  
«fisio log ico», n e ll’evo luzione della  
rea ltà  p rodu ttiva  del nostro  
P aese, o se costitu isca  invece  un 
elem en to  di ca ra ttere  
«patologico» e involutivo .
A quest ’u ltim o  proposito  
s ig n ifica tive  appaiono le 
conclusioni cui è pervenu to , di 
recen te , il p ro fessor Luigi F rey , il 
quale non ha avu to  d iffico ltà  ad 
a ffe rm a re , anche sulla  scorta  dei 
risu lta ti em ers i da una ricerca  
sp ec ifica m en te  ded ica ta  al se tto re  
tess ile  e d e ll’abb ig liam en to , che  
la tendenza  al d ecen tra m en to  non  
è una fa se  partico lare del 
processo  p iù  genera le  verso  la 
concentrazione m onopolistica  
d e ll’a ttiv ità  m a n ifa ttu r ie ra  nei 
s is te m i cap ita listic i, m a  va  
configurandosi sem p re  p iù com e
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un aspetto  durevo le  
d e ll’organ izzazione d e l l ’a ttiv ità  
m a n ifa ttu r iera , allo sta to  a ttua le  
del progresso  tecnologico- 
organ izza tivo , nei lim iti in cui a 
ciò concorra  una serie  di 
condizioni.
Tali condizioni, secondo lo stesso  
studioso , sarebbero  le seguen ti: 
a] la p resen za  di m inori unità  
p ro d u ttiv e  capaci di a ssorb ire  le 
fa s i di lavorazione o le quote di 
prodotto  d ecen tra to ;  b] il fa tto  
che i prodo tti o tten u ti siano  
re la tiva m e n te  «omogenei» o non  
si pongano com unque p ro b lem i di 
qualità  d e l prodotto; c ] la 
p resenza  di un po tenzia le  di 
lavoro d isposto  a svo lg ere  a ttiv ità  
lavora tiva  re tribu ita  nelle  a ttiv ità  
m a n ifa ttu r iere , n o tevo lm en te  
superiore a ll’occupazione locale in 
tali a ttiv ità ;  d] la p resen za  di 
d iffe ren ze  no tevo li nella  
d istribuzione dei redd iti e delle  
ricchezze, che incidano su l livello  
del reddito  fa m ilia re  dei 
lavora tori po tenzia li e sulle  
d iffe ren ze  tra  reddito  d isponib ile  e 
reddito  r itenu to  «necessario»; e] 
a ltri fa tto r i socio-culturali che 
in fluenzino  il po tere  con tra ttua le  
dei lavora tori coinvolti.
Ove concorrano qu este  condizioni 
• o sserva  ancora il F rey  - la 
tensione a m a ss im izza re  i p ro fitti 
o com unque a consegu ire  un dato  
m a rg in e  di p ro fitto  m in im o  
[co m m isura to  al valore aggiunto  
od al fa t tu r a to ] rende inevitab ile  
il ricorso a l d ecen tra m en to  
d e ll’a tt iv ità  p rod u ttiva  su  scala  
m olto  am pia .
L ’o sservazione  delle  rea ltà  
p ro d u ttive  e s is ten ti anche in paesi 
in d u str ia lm en te  p iù a va n za ti del 
nostro  conduce a riscon trare la 
va lid ità  delle  ipotesi fo rm u la te  ed 
a con figurare il fen o m en o  del 
d ecen tra m en to  produ ttivo  com e  
un aspetto  durevo le  
d e ll’organ izzazione d e ll’a ttiv ità  
m a n ifa ttu riera .
A nalisi s ta tis tich e  cura te  
d a ll’O.C.S.E. hanno p erm esso , in 
partico lare, di co n sta ta re  che le 
im p rese  con m eno  d i 10 occupati 
sono s ta te , a m e tà  deg li anni ’60 o 
poco dopo, di peso rileva n te , o ltre  
che in Ita lia , in paesi com e il 
G iappone, la Sv izzera , la Francia , 
la N orvegia . Inoltre, guardando  
a ll ’esperienza  degli S ta ti Uniti, si 
è avu to  m odo di r ileva re  che in 
quel paese l ’occupazione negli 
sta b ilim e n ti di p icco liss im e  
d im ension i [con m eno  d i 20 
o cc u p a ti] è cresc iu ta  d i peso dal 
1947 al 1963 e sp ec ia lm en te  dal 
191,7 a l 1958, n e ll’a m b ito  d i un  
processo  che ha condotto  
a ll’a ffe rm a zio n e  so p ra ttu tto  delle

m ed ie  u n ità  p rodu ttive , occupanti 
cioè da  50 a 500 ad d e tti, il cui peso  
rela tivo  ha fin ito  p e r  su p era re  il 
1,0% d e l l ’occupazione industria le  
co m p lessiva  e tende  
u lte r io rm en te  a crescere .
T u ttav ia  con r ife r im en to  alla  
rea ltà  del nostro  s is te m a  
produ ttivo , nonostan te  la 
consta tazione che le im p rese  
m inori non hanno un ruolo  
lim ita to  a coprire gli spazi 
in terstiz ia li la scia ti liberi dalle  
grand i concen trazion i p rodu ttive , 
m a  che assolvono ad una funzione  
in teg ra tiva  insostitu ib ile  di quella  
eserc ita ta  dalle m acro im p rese , 
quando s i tra tta  di passare  
a ll’im postazione  delle  politiche  
a tte  a tu te la re  ta le  ruolo ed a 
creare  le opportun ità  concrete  p er  
una sp in ta  equilibra ta  del s is tem a  
delle m inori im p rese , si a v v e r te  
un c lim a  di in certezza  decisionale. 
Nello s tesso  tem p o  è m a n ca ta  
finora  una elaborazione, anche  
do ttrina le , che a ve sse  di m ira  la 
defin izione dei m od i d i essere  
propri d e l l ’im p resa  m inore: so tto  
il profilo  organizza tivo , 
tecnologico, finanziario .
Talché tende a p erp e tu a rs i una  
visione che dà p e r  scon ta ta , com e  
qualcosa d i inelu ttab ile , una  
in ferio rità  delle  p icco le  e m ed ie  
im p rese  da l punto  di v is ta  
d e ll’organ izzazione tecn ico 
a m m in is tra tiv a  e della  capacità  
pro d u ttiva , m e n tre  m o lte  vo lte  le 
carenze  r ilevab ili a questo  
riguardo sono fru tto  della  
m a n ca ta  o inadeguata  
predisposizione d i quelle  
«econom ie esterne» , in tese in 
senso lato, che po trebbero  e 
dovrebbero  costitu ire  il 
necessario  supporto  p e r  uno 
sviluppo  equ ilibra to  e durevo le  dei 
m inori o rg a n ism i p rodu ttiv i.
In linea genera le  e senza  la 
p re tesa  o v v ia m en te  di po tere  
esaurire , in pochi cenni, l ’e sa m e  
di una p ro b lem a tica  che rich iede  
ben più appro fond ite  analisi, 
condotte con gli opportuni 
s tru m en ti e sussid i conoscitivi, 
sem b ra  su ffic ie n te  qui annotare  
che u n ’azione d i po litica  
econom ica rivo lta  alla tu te la  ed 
anzi a l p o ten zia m en to  ed allo 
sviluppo delle  im p rese  m inori 
dovrebbe fa r  perno  su i seguen ti 
a sp e tti fo n d a m en ta li:  
a] d e ll’organ izzazione in terna  e 
della  fo rm a zio n e  del persona le  ai 
va ri livelli d i m ansion i e di 
responsabilità ; 
b ] dello sviluppo tecnologico, 
a ttra verso  la prom ozione di 
a ttiv ità  di r icerca  consorzia te, lo 
stud io  d i p rodo tti nuovi, 
l ’acquisizione di know -hhow  tecnico;

c ] d e ll’a ccresc im en to  del po tere  
di m erca to , dando im pulso  
so pra ttu tto  a fo rm e  consortili p er  
la ven d ita  dei prodotti e p er  
l ’a p p rovv ig ionam en to  delle  
m a ter ie  p rim e;
d] del fin a n zia m en to , in teso  in 
senso lato, ossia tendendo, p e r  un 
verso , ad una orm a i 
im prorogab ile  un ificazione delle  
condizioni d i accesso  e delle  
m odalità  di erogazione del cred ito  
agevolato , e fa vo ren d o  poi la 
d iffusione d i nuove  pra tich e  
finanziarie , com e il leasing  od il 
fac to ring , sp ec ifica m en te  idonee a 
sodd isfare  le partico lari esigenze  
delle im p rese  m inori.
Forse, se da un d iba ttito  fin o ra  
la rg a m en te  im p ern ia to  sugli 
a sp e tti p reg iud izia li d e l fen o m en o  
e su i rapporti d i co m p a tib ilità  fra  
lo sviluppo  delle m icro im p rese  e 
lo sviluppo  genera le  del s is te m a  
econom ico si p a ssa sse  ora ad un  
approccio p iù  p rag m a tico , sulla  
scorta  dei pun ti sopra  elencati, il 
prob lem a  d e l l ’im prend ito ria  
m inore po trebbe fin a lm e n te  
a cqu ista re  un grado di 
concretezza  che renderebbe certo  
m eno a lea toria  la ricerca  delle  
soluzioni e concorrerebbe, 
o ltre tu tto , a fa r  superare  le a ttu a li 
gra v i d iffico ltà  che condizionano  
l ’a ttiv ità  e la so p ra vv iven za  dei 
m inori o rgan ism i produ ttiv i.
Dal bollettino b im estra le  della  
B P N  - ott. 1975.
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Importante riunione nel salone delle assemblee 
dell’Associazione Orafa Valenzana. 

Lunedì 29 marzo si è svolta nei locali dell’Associazione Orafa 
alla presenza di circa 100 operatori del settore iscritti al 

Consorzio una importante assemblea durante la quale sono 
stati focalizzati i pressanti problemi della categoria, è stato 

delineato un prezioso piano programmatico che qui di seguito 
pubblichiamo con la relazione del Presidente Proverà; e sono 

stati approvati i bilanci consuntivo e preventivo. 
È seguita la relazione tecnica del Presidente del Comitato 

esecutivo rag. Cantamessa che pubblichiamo perchè ricca di 
dati statistici relativi alle erogazioni ; infine è stato tenuto un 

ampio dibattito durante il quale si sono registrati qualificati ed 
estremamente interessanti interventi fra cui quello del Vice 

Presidente della Cassa di Risparmio dr. rag. Gian Franco 
Pittatore, del sig. Mario Lombardi, del Presidente dell’A.O.V. 

Gian Piero Ferraris, del Vice Presidente del Consorzio e 
responsabile della Mostra permanente d’oreficeria rag. Pier 

Angelo Panelli, del Consigliere Comunale Giovanni Bosco, del 
Presidente della Unione Artigiani Dario Vecchio e del rag.

Saio.

L ’a ssem b lea  degli associa ti a l 
Consorzio d i G aranzia  C rediti d e l
la p icco la  im p resa  e d e ll’a r tig ia 
nato orafo a rgen tiero  ed a ffin i si 
svo lge in un m o m en to  p a rtico la r
m e n te  g ra ve  p e r  l ’econom ia n a 
zionale. E sso  ved e  restr in g ersi 
se m p re  p iù  il va lore della  nostra  
m oneta , a causa di una in flazione  
o rm a i d ivenu ta  galoppante, alla  
quale i m a ss im i organi dello Stato  
ten tano  di contrapporre, a freno  di 
essa, quasi e sc lu s iva m en te  p ro v 
ve d im e n ti di s tre tta  m onetaria  a l
le im p rese .
L ’enorm e a u m en to  del tasso  di 
sconto u ffic ia le  porta , di conse
guenza , gli in teressi che le nostre  
piccole aziende devono pagare a- 
gli is titu ti di cred ito  [per i f in a n 
z ia m en ti ord inari necessari a 
m a n ten e re  i livelli d i produzione  
ai r itm i a ttu a li], a percen tu a li de l 
20% ed oltre, con le ripercussion i 
g ra v iss im e  sui costi, che lascio a 
Voi im m a g in a re . Sono questi in te 
ressi che danno al nostro  P aese il 
poco invid iab ile  p r im a to  m ondia le  
del p iù  alto costo del denaro in 
senso assoluto , e che rischiano di 
provocare una recessione g en e ra 
le con il conseguen te  s fa ld a m en to  
di tu tto  il tessu to  econom ico  della  
nazione. Non sp e tta  a noi qui r i
cerca re  le cause di ta n ti m a li, m a  
lim itandoc i a va lu ta rn e  le conse
guenze, possiam o ben d ire  che con  
s im ili m ed ic in e  si risch ia  d i u cc i
dere, p r im a  dei g erm i, l ’a m m a la 
to. È  quindi necessario  anche in 
questa  sede  lanciare un grido  
d ’a lla rm e  p r im a  che sia troppo  
tardi, ed in v ita re  le fo rze  econo
m ich e  e po litiche a tro va re  r im ed i 
d ivers i che, con il sacrific io  di tu t
ti, consentano di m a n ten ere  in 
piedi l ’apparato  p rodu ttivo  e c o m 
m erc ia le  che, pu r con ta n ti d ife tti, 
lia consentito  fino  ad oggi di la vo 
rare, di produrre, d i esportare. Da 
questo  n ec essa r ia m en te  b rev iss i
m o pream bolo , balza ev iden te  
quanto  sia  sta ta  fe lic e  l ’in tu izione  
nostra  di costitu ire  questo  Consor
zio G aranzia  C rediti che ved e  oggi 
oltre  220 d itte  orafe ed a rgen tiere  
associa te  e che ha consentito  ad  
esse  d i a cced ere  al cred ito  banca
rio a ta ssi agevo la ti in m isu ra  co
spicua, va lendosi quindi d i una  
garanzia  co lle ttiva  e ricevendone  
così un uso p iù  am p io  ed a rtico la 
to.
L ’anno 1975 ha segna to  l ’a f fe r m a 
zione ed il conso lidam ento  della  
nostra  in izia tiva  che è s ta ta  di n o 
tevo le  supporto  a ll’increm en to  
della  produzione ve r ifica to s i e che  
fa c e v a  in tra ved ere , se non ci fo sse  
sta ta  la crisi m one ta ria  scoppiata  
in questi u ltim i m esi, no tevo li p o s
sib ilità  di espansione p er il 1976.
L e  nostre  aziende hanno potuto  
bene fic iare già da l se tte m b re  d e l
l ’anno trascorso , di ta ssi che si 
aggirarono s u ll’8 e m ezzo  p er  ce n 
to di in teressi contro il 12-18% dei



t a s s i  o r d i n a r i  n e l l o  s t e s s o  p e r i o d o .  

P r i m a  d e l l ' u l t i m o  a u m e n t o  d e l  

t a s s o  d i  s c o n t o  c i  e r a  s t a t o  c o m u 

n i c a t o  d a l l a  p r e s i d e n z a  d e l l a  C a s 

s a  d i  R i s p a r m i o  d i  A l e s s a n d r i a  u n  

a u m e n t o  d e l  2 %  c h e  a v r e b b e  p o r 

t a t o  a l  1 0  e  m e z z o  p e r  c e n t o  i l  c o 

s t o  d e l  d e n a r o  a i  n o s t r i  c o n s o r z i a 

t i -  I n  q u e l l a  o c c a s io n e  c i  v e n n e  
p r o m e s s o  c h e  d e t t o  t a s s o  s a r e b b e  

r i m a s t o  i n v a r i a t o  f i n o  a l l a  f i n e  d i  

g i u g n o  d i  q u e s t ’a n n o ,  d o p o d i c h é  s i  

s a r e b b e  f a t t o  i l  p u n t o  d e l l a  s i t u a 
z i o n e  e  d e c is o  d i  c o n s e g u e n z a .  F i 

n o  a d  o g g i  n e s s u n  a u m e n t o  c i  è  

s t a t o  c o m u n i c a t o  e  n u l l a  c i  a u t o 

r i z z a  a  m e t t e r e  i n  d u b b i o  l a  p a r o l a  

d a t a c i  d a i  m a s s i m i  d i r i g e n t i  d e l l a  

B a n c a  e r o g a t r i c e .  Q u e s t e  a g e v o 
l a z i o n i  q u i n d i ,  c o n t i n u a n o ,  u s u 

f r u e n d o  d e l  c o n t r i b u t o  a n n u a l e  

d e l l a  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o  d i  

A l e s s a n d r i a  e  d e l  c o n t r i b u t o  r e 
g i o n a l e .

N e l l a  r e l a z i o n e  t e c n i c a  c h e  V i  l e g 

g e r à  i l  r a g .  C a n t a m e s s a ,  p r e s i 

d e n t e  d e l  C o m i t a t o  e s e c u t i v o  d e l  

C o n s o r z io ,  v i  s a r a n n o  c h i a r i t i  n e l  

d e t t a g l i o  l e  f o r m e  d i  f i n a n z i a m e n 
t o ,  l e  c i f r e  g l o b a l i  e r o g a t e ,  e d  i  

c r i t e r i  c h e  s o n o  s t a t i  s e g u i t i  p e r  

r a g g i u n g e r e  g l i  s c o p i  d e l l ' a z i o n e .  
V i  p o s s ia m o  d i r e  o r g o g l i o s a m e n t e  
c h e  a  t u t t ’o g g i  n e s s u n  f i n a n z i a 
m e n t o  h a  d a t o  a d i t o  a d  i n s o l v e n z e  

a  r i p r o v a  d e l l a  p r o v e r b i a l e  s e r i e t à  
d e l l e  a z i e n d e  d e l  n o s t r o  s e t t o r e .  

U n  p l a u s o  v a d a  d u n q u e  a n c h e  a l  

c o m i t a t o  e s e c u t i v o ,  i l  q u a l e  h a  

m o l t o  e  b e n e  l a v o r a t o  a f f i n c h è  

q u e s t o  i m p o r t a n t i s s i m o  o b i e t t i v o  

f o s s e  f i n o  a d  o g g i  r a g g i u n t o .  A b 

b i a m o  c h i e s t o  i l  d i r i t t o  p e r  le  p i c 

c o le  i m p r e s e  d i  p o t e r  a c c e d e r e  a l  

c r e d i t o  i n  m o d o  d i v e r s o  d a l  p a s s a 

t o ,  c i  s i a m o  p o s t i  i l  d o v e r e  d i  d i 

m o s t r a r e  d i  e s s e r n e  d e g n i .
I fa t t i  stanno  a d im o stra re  che in 
un m o m en to  in cui ta n ti valori 
sem b ra n o  perdu ti, i p iccoli im 
prend itori orafi ed a rgen tieri, a u 
ten tic i lavoratori, anche se indi- 
penden ti, sono r icch iss im i di o ne
stà , serie tà , e volontà  d i con tinua
re a produrre  ed a su p era re  i m o 
m e n ti p iù  duri. D isponiam o già di 
un fondo  risch i di 20.500.000 lire  
che speria m o  di non d o ver m ai 
toccare, m a  sappiano i soci che le 
loro garanzie  sono in m a n i sicure  
c che sarà  sem p re  nostro  im pegno  
prim a rio  d im o s tra rv i che m e r i
tia m o  la Vostra fiducia .
L a  C a s s a  d i  R i s p a r m i o  h a  p o r t a t o  

i l  f o n d o  a  n o s t r a  d i s p o s i z i o n e  d a  u -  

n o  a  d u e  m i l i a r d i  d i  l i r e  p e r  i l  c r e 

d i t o  d i  e s e r c i z i o  e  c i  h a  a s s i c u r a t o  

d i  e s s e r e  s e m p r e  d i s p o n i b i l e  p e r  

f i n a n z i a m e n t i  d i  a l t r a  n a t u r a  c h e  

s i  r e n d e r a n n o  n e c e s s a r i  p e r  i l  f u 
t u r o .
E  q u i  s i  i m p o n e  u n a  s o r t a  d i  p r o 

g r a m m a z i o n e  d e l l e  p r o s s i m e  a t t i 

v i t à  c h e  i l  C o n s o r z io  s i  p r o p o n e  d i  

p o r t a r e  a l l a  r e a l i z z a z i o n e .  E s s o  
f i n a n z i e r à  t u t t i  q u e g l i  a t t i  c h e  d a  

u n a  a n a l i s i  a p p r o f o n d i t a  d e l  s e t t o 

re ora fo-argentiero , risultino con 
fa cen ti ad una politica  di sviluppo  
e di r isa n a m en to  del se tto re  s te s 
so. In  ta le  o ttica  il Consorzio d eve  
agire su  due d ire ttr ic i di fondo, e 
sulle quali basa la propria po litica  
di fin a n zia m en to  a tasso  a g evo la 
to: d iversa  im postazione  della po 
litica  d i m erca to  e r is tru ttu ra z io 
ne del tessu to  produ ttivo .
In m erito  alla p r im a  d ire ttr ice  si 
so tto linea  la in to llerabilità  d e ll’a t 
tua le situazione ora fa  a rgen tiera  
nei rapporti con il m erca to . Si può  
d iv id ere  il tessu to  produttivo  in 
due d is tin te  a ttiv ità  aziendali: la 
p rim a , che p u r  possedendo ca p a 
c ità  c rea tive  e p ro d u ttive  è in ca 
pace di gestire  un rapporto con 
tra ttu a le  con il m erca to  e con le 
fo rze  d is tr ib u tive  che su  di esso o
perano; la seconda, con notevoli 
capacità  im prend ito ria li e p ro d u t
tive  capaci di g es tire  in m odo p iù  
avanza to  e p ro g ra m m a to  i ra p 
porti con il m erca to  stesso . Il Con
sorzio ha ben p re se n te  queste  
rea ltà , s tim o la  ed ind irizza  i suoi 
fin a n z ia m en ti in d irezione di tu tte  
quelle fo rze  che in tendono fa v o r i
re e g es tire  un nuovo rapporto ed 
una nuova im postazione  della po 
litica  di m erca to  del settore. Tra  
gli o b ie ttiv i prio rita ri si ind ividua  
co m e m o m en to  qua lifican te  quello  
rela tivo  alla  m anodopera  im p ie 
gata , partendo  dal presupposto  
che una p iù  a m p ia  rem unerazione  
del lavoro sign ifica  p ro sp e ttive  di 
sviluppo  e sopravv ivenza .
Il lavoro artig iano  d eve  a ve re  una  
p iù  a m p ia  rem u nerazione  e d eve  
fa r  n a scere  o rgan ism i [ là dove e
sistono le vo lo n tà ] tra  le aziende  
di m inori d im ension i, p er  pu n ta re  
ad un recupero econom ico  im m e 
diato di esse. Vanno ino ltre f in a n 
z ia te  in izia tive  consortili m ira n ti  
alla fo rm a zio n e  d i gruppi p e r  la 
vendita  dei prodo tti e di tu tte  quel
le aziende che partono  dal p re su p 
posto che le d ifese  dei va lori p ro 
d u ttiv i sono l ’e lem en to  fo n d a m e n 
ta le  di una politica  degna di q u e
sto nom e. S iam o a p erti a ta le  
rea ltà  e sensib ili a tu tte  quelle in i
z ia tive  che vanno dal p o ten z ia 
m en to  e creazione d i s tru ttu re  f i e 
ristiche, a l ra ffo rza m en to  delle  
s tru ttu re  r ice ttiv e  della  c ittà  di 
Valenza, alle in iz ia tive  m ira n ti a l
la prom ozione dei nostri prodotti 
fino  alla rea lizzazione della zona  
orafa  p rev is ta  dal P iano R eg o la 
tore. Si so tto linea  che la M ostra  
p erm a n en te  d e ll’oreficeria  già e
sis ten te , se  saprà  r innovarsi con 
una nuova sce lta  di politica  di 
m erca to  e con una v e s te  g iurid ica  
consortile, possa rispondere in 
m odo e ffic ien te  a lle e ffe tt iv e  e s i
g enze  del settore. In  m erito  alla  
ris tru ttu ra zio n e  del tessu to  p ro 
du ttivo  s i r itiene che debbono e s 
se re  fin a n z ia te  in m odo agevola to  
tu tte  le in izia tive  tra  aziende p ro 
duttrici miranti a superare i limiti

che esse  hanno sia in te m a  di a c 
quisti, sia in te m a  di a g g iorna 
m ento . P erta n to  vanno agevo la ti 
tu tti g li in te rven ti m ira n ti a ll’a c 
quisizione di m a te r ie  p rim e , s e r 
vizi tecn ic i, a ttrezza tu re , nuove  
tecn iche, im p ia n ti so c ia lm en te  u- 
tili e so p ra ttu tto  l ’a d d estra m en to  
professionale .
È  pre ferib ile  che le in iz ia tive  a b 
biano ca ra tte re  consortile  per  
p e rm e tte re  di ind ividuare in m odo  
più am pio  gli o b ie ttiv i da ra g g iu n 
gere, anche se appositi p iani in 
questa  d irezione possono essere  
p resen ta ti da singole aziende. Il 
Consorzio d iven ta  quindi uno s tr u 
m en to  di supporto e tu tte  quelle i
n iz ia tive  che m irano  sop ra ttu tto  a 
sorreggere la produzione e l ’o ccu 
pazione da essa  d erivan te . P e r 
tanto si dovrà  andare alla  fo r m a 
zione di p la fonds di credito  che, 
grazie  agli in te rven ti non in feriori 
al 5-6% in conto in teressi da parte  
della  C am era  di C om m ercio  e d e l
la R egione, p erm e tta n o  di rendere  
appetib ili ad in cen tiva re  con un  
e ffe ttivo  po tere, le sce lte  indicate. 
Un privileg io  partico lare  avranno  
quelle aziende che m irano  a l l ’o c 
cupazione degli appren d is ti p e r 
chè è su  essi che si p ro ie tta  il fu tu 
ro d e l tessu to  p rodu ttivo  delle  im 
prese . È  un p ro g ra m m a  vasto  ed 
am bizioso . P er  poterlo rea lizzare  
abb iam o p rev is to  uno s ta n z ia 
m en to  p e r  l ’anno in corso di £. 
40.000.000 prelevando lo  da l fondo
del Consorzio. Q uesta cifra  sarà  
devo lu ta  a in te rve n ti in conto in te 
ressi a fa v o re  dei soci che s i p ro 
porranno linee d i azione in a rm o 
nia con quanto detto  sopra. È  bene  
ricordare qui che ciò è possib ile  
p er  il grande aiuto che la R egione  
ci ha dato con gli s ta n z ia m en ti di 
£. 11,. 000.000 n e l 1971,, d i £.
10.000. 000 nel 1975, m e n tre  nel m e 
se di g iugno 1976 a vrem o  un u lte 
riore fin a n zia m en to  regionale che  
si agg irerà  sui 18-20 m ilioni.
P er  po ter  ag ire e ffica ce m en te  in 
un organ ism o  che si fa rà  così 
sem p re  p iù  com plesso  e so fis tic a 
to, abb iam o  la n ecessità  di po ter  
d isporre di un u ffic io  seg re teria  a 
tem p o  pieno con un funzionario  
che possa  coordinare tu tti  g li in 
te rven ti. P er  questo  scopo sono  
p rev is te  ne l bilancio p reven tivo  
1976 le adegua te  voci in spesa  p e r  
dare a vv ia m en to  ad un m e c c a n i
sm o  che dovrà  essere  il cuore d e l
la nostra  azione.
Com e ved e te , cari colleghi, un  
grande lavoro ci a tten d e . La co l
laborazione tra  i m e m b r i del D i
re ttivo , d e ll’esecu tivo  e della  s e 
gre teria  è sta ta  esem p la re . Così 
com e abb iam o  se m p re  trova to  la 
m a ss im a  com prensione da  p a rte  
dei d irigen ti della Cassa di R i 
sparm io , della  C am era  di C om 
m ercio  e della  R eg ione P iem on te , 
ai quali va  il r iconoscim en to  p iù  
sen tito .



Il nostro  Consorzio è un esem pio  
di quali e quante  cose si p o treb b e
ro ideare, s tud iare , rea lizzare, p e r  
il bene di tu tti  quando, in d ip en 
d en tem en te  da lle d iverse  vision i i
deologiche, po litiche ed eco n o m i
che, gli uom ini, trovando un d en o 
m in a to re  com une, si rim boccano  
le m a n ich e  e s i danno da fa re  per  
realizzarlo . P ensiam o  che ogni a
zienda  consorzia ta  debba dare il 
suo contribu to  di idee e d i azione. 
Ogni proposta  sarà  da  noi a tte n ta 
m e n te  vag lia ta  e, se  r itenu ta  v a li
da, porta ta  alla  realizzazione. 
D uecen toven ti aziende, p er  p icco 
le che siano, rappresen tano  ce r ta 
m e n te  g ià  oggi il cen tro  di a g g re 
gazione p iù  im p o rta n te  d e l se tto re  
orafo a rgen tiero  e po trebbero , se
lo  vo lessero , condizionare in m odo  
d e term in a n te  la produzione ed il 
m erca to .
Il  nostro  Consorzio po trebbe e sse 
re il p r im o  m o m en to  d i un d iscor
so che po trebbe andare  m olto  lon
tano, se  le fo rze  che lo com pongo
no saranno in grado di elaborare  
m oduli d i collaborazione tra  loro, 
più  adegua ti ai te m p i che corrono. 
L e organizzazion i di categoria , 
d a ll’A ssociazione ora fa  a ll’Unione 
A rtig ian i ed alla L ibera  A rtig iani, 
sanno di a ve re  a loro disposizione, 
p er  le in iz ia tive  che riterranno u
tili in traprendere  p er  la ca tegoria , 
un organ ism o  com e il nostro, con  
notevo li capac ità  fina n zia rie , e 
con una to ta le  apertu ra  alle p iù  
varie  a ttiv ità  di incen tivazione  
della  produzione ora fa  argen tiera .

Il P resid en te  
ELIO PRO VERÀ

RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE 
ESECUTIVO 

ALLA ASSEMBLEA 
DEI SOCI 

DEL CONSORZIO 
DI CREDITO

P er illu stra re  in m odo com ple to  la 
a ttiv ità  del com ita to  esecu tivo  del 
consorzio e l ’a n d a m en to  delle ero 
gazioni e ffe ttu a te  a lle singole D it
te  r ich ieden ti, ho r itenu to  oppor
tuno di in iziare la relazione p a r 
tendo d a ll’inizio dei lavori del co 
m ita to  stesso , cercando n a tu ra l
m e n te  di e ssere   il p iù  possib ile  
sin te tico  p er  non ted iare  l ’ud ito 
rio, il quale vorrà  tu tta v ia  sc u sa r 
m i se  n ec essa r ia m en te  dovrò  c ita 
re n u m ero si da ti, necessa ri p e r  u
na co rre tta  in terp re ta zio n e  d e l
l ’a n d a m en to  delle  erogazioni.
Il C om itato s i è riunito , fino  al 
31.12.1975 (nel 76 ha g ià  tenuto  2 
riunioni 16 vo lte , d i cui 8 ne l 1974 
ed 8 nel 19751

D all’inizio dei lavori, nel s e t te m 
bre del 1974, fino  a l l ’1.12.1971, a 
fro n te  di 157 fid e ju ssio n i p e rv e n u 
te furono  erogati c o m p le ss iv a 
m e n te  281, m ilioni va le  a d ire  una  
m edia  di 35,5 m ilion i p e r  seduta . 
N el 1975, fino  a l 31.12., a fro n te  di 
209 f id e ju s s io n i  p e r v e n u te  
( + 33,12% cioè quasi 5 nuovi i- 
sc r itti ogni m e s e ) sono s ta ti e ro 
g a ti 71,3,5 m ilioni va le  a d ire  quasi 
93 m ilion i p e r  sedu ta  m ed ia m en te . 
C om plessivam en te , ne l biennio  
1971,-1975 sono quindi p erven u te  
209 fid e ju ssio n i, p e r  una erogazio 
ne co m p lessiva  di 1.027 m ilion i 
che rappresen tano  una m ed ia  di
61,,1 m ilioni di erogazione p e r  s e 
duta.
O ccorre agg iungere  che in ogni 
sedu ta  si sono e sa m in a te  m e d ia 
m e n te  circa  15 d o m ande di a ff id a 
m en to  p iù  le r ich ieste  d ’iscrizione  
al consorzio.
Q uesti p r im i d a ti che ho te s té  illu 
s tra to  da soli testim on iano  l ’in c re 
m en to  della  a tt iv ità  consortile  sia  
com e n u m ero  d i iscrizion i che co
m e  erogazioni. In  e ffe tt i  l ’a ttiv ità  
si è svo lta  p iù  co m p iu ta m e n te  n e l 
1975, dato che i m e si del ’74, ( s e t
tem b re -d icem b re ) hanno co s titu i
to un inizio in cui sono s ta ti a f 
fro n ta ti p e r  la p r im a  vo lta  i p ro 
b lem i re la tiv i a lle  erogazioni, ed il 
com ita to  esecu tivo , o ltre a darsi 
un certo  m etodo  di lavoro che a
vreb b e  dovuto  u n ifo rm a re  tu tte  le 
su cc ess ive  riunioni, ha dovuto  o
pera re  con la m a ss im a  cautela , 
sia, p e r  p o ter  p r im a  ve rifica re  la 
capacità  di risposta  d i coloro cui 
era  s ta to  concesso l ’a ffid a m en to , 
e ve r ifica re  l ’u tilizzo  del m e d e s i
m o, sia p er  i m o m e n ti econom ici 
p a rtico la rm en te  g ra v i (quelli d i 
oggi non sono m olto  d iv e rs i!)  c a 
ra tte r izza ti da una fo r te  s tre tta  
creditizia .
B isogna a m m e tte re  che a ll’inizio  
dei lavori del com ita to  esecu tivo  
ci siam o  tro va ti di fro n te  ad una  
operazione to ta lm en te  innova tiva  
non solo p er  la nostra  P rovincia , 
m a  anche a livello  p iù  genera le , e 
perciò  so m m a n d o  in s iem e  tu tte  
queste  com ponen ti, d ec id em m o  di 
im porre  un «ta g lio » del 50% del 
te tto  del pla fond d isponibile  p e r  o
gni singolo fid e ju sso re ; inoltre gli 
a ffid a m en ti in C /c libero furono  u
n ifo rm e m e n te  m a n ten u ti entro  la 
dura ta  di se i m esi, in a tte sa  d i v e 
rificare, sia  p er  il cita to  c /c  libero  
com e pure  p e r  gli a ltr i tip i d i a f f i 
dam en to , il m odo di u tilizzo. Dai 
d a ti che fr a  poco Vi e se m p lifich e 
rem o risu lta  ino ltre  ev id en te  co
m e  le erogazioni furono  e ffe ttu a te  
m a g g io rm en te  p er  m ezzo  di sov
venzione bancaria, per a vere  il 
m a ssim o  delle  garanzie  di u tiliz 
zo. Q uesta fo rm a  di sovvenzione, 
g iu s ta m en te  poco grad ita  a i con 
sorzia ti, è s ta ta  p ra tic a m e n te  e li
m in a ta  n e l 1975.

A ncora a fin e  ’74 il C om itato  e se 
cu tivo  po tè esporre a l Consiglio 
a lcuni da ti s ta tis tic i re la tiv i a l t i 
po di a ziende benefic ia te .
Sulla base di un cam pione di 72 
d itte  esa m in a te  furono  e ffe ttu a ti i 
seg u en ti r ile va m e n ti in base al 
num ero  degli a d d e tti:
n° ad detti
1/2  
3/5 
6/10 
oltre 10

n° d itte
27
26
12
7

72
da cui consegue che le d itte  da 1 a 
5 a d d e tti sono n. 53 p a ri al 73,6% 
che le d itte  da 6 a 10 add e tti sono 
12 pari al 16,66% e che quelle con  
oltre 10 operai sono 7 pari al 9,7%. 
L a  p ercen tu a le  dei soli c o m m e r 
cianti senza  opera i è irrilevan te . 
Q uesti da ti, se pu r parzia li, p osso 
no dare una chiara  v isione del tipo  
di a ziende cui è m a ss im a m e n te  r i 
vo lta  la n ostra  a ttiv ità  consortile.
I  c r ite r i in fa tti che sono s ta ti s e 
gu iti da l C om itato esecu tivo  nel 
concedere le erogazioni [p er  la 
ve r ità  voi sa p e te  che detto  c o m i
ta to  è organo consultivo  e non d e li
b e ra n te : dopo la decisione del no
stro  co m ita to  le p ra tich e  devono  
pa ssa re  ancora  p e r  a ltr i due co
m ita ti, d i cui uno in Sede C entrale  
della  Cassa di R isp a rm io ] hanno  
tenu to  p r in c ip a lm en te  n e l m a s s i
m o conto, sia  le o b ie ttiv e  capacità  
la vo ra tive  deg li im p ren d ito ri e la 
loro se r ie tà  co m m erc ia le , che il 
num ero  di a d d e tti im p ieg a ti e non 
certo  le garanzie  rea li che  p o te v a 
no o ffrire , perchè  sono g aran ti le 
fid e ju ss io n i so tto sc ritte  al consor
zio.
Si verificarono  in quei p r im i te m 
pi di a ttiv ità  a lcune d iverg en ze  
con la B anca , la quale m odificò , 
era suo d iritto , a lcune nostre  d e c i
sioni. L a  cosa è com p ren sib ile  se  
si tiene conto che anche p er  la 
B anca il d iscorso  era del tu tto  
nuovo e che perc iò  era  necessario  
tro va re  in s iem e  un u n ifo rm e  m o 
do di com portam en to . 
A ttu a lm en te , grazie  anche a ll’a p 
porto del nuovo D ire tto re  rag. Iso
labella , che  qui p u b b lica m en te  te 
n iam o  a r ingraziare  p e r  il suo sp i
rito di collaborazione e la sua  lu n 
g im iranza , o ltre  n a tu ra lm en te  ai 
ragg. Villa ed A lbano che p a r te c i
pano al C om itato  in ra p p resen ta n 
za  della  B anca, p ra tica m en te  tu t
te  le decision i de l C om itato sono 
s ta te  a m m e sse  in teg ra lm en te . 
E sa m in ia m o  quindi le erogazioni 
del 1974 p er  m eglio  ev idenziare  
quelle de l ’75 che subito  dopo illu 
strerò .
—  Anno 1974: tot. erogato 248 mi
lioni - 157 fidejussioni pervenute : 
in sovvenzione  ca m b ia ria  136,5 
m ilioni, pari al 48,06% del to ta le;  
in c /c  libero 72,5 m ilion i, pari al 
25,52% d e l to ta le;



in cast, sconto  54 m ilioni, pari al 
19,01% d e l to ta le; 
in ant. exp o rt 21 m ilioni, pari al 
7,39% del totale.
In quei p r im i m e si non si po tè n a 
tu ra lm en te  esa m in a re  le rich ieste  
di tu tte  le 157 d itte  aderen ti, m a  
p o tem m o  calco lare una m ed ia  di 
poco m eno  di tre  m ilion i d i eroga
zione p er  ogni D itta  esam ina ta . 
Circa un chilo d ’oro, in som m a. 
L ’im porto  non è grande, m a  o c
corre ten ere  conto che ha co s titu i
to un sicuro sollievo  p e r  le D itte  
so ttoposte  allo «stress» del co n ti
nuo a u m en to  d e ll’oro e di quello  
dei ta ssi d ’in teresse.
Hanno inoltre po tu to  fru ire  del 
cred ito  anche quelle d itte  che non  
erano in grado di fo rn ire  le g a ra n 
z ie  reali r ich ieste  da lle  banche p e r  
l ’apertu ra  di un credito .
— Anno 1975: erogato 743,5 milioni
— fidejussioni 209 (incremento di 52 
fidejussioni pari a + 33,12% ) :
in sovvenzione  ca m b ia ria : —1; 
in c /c  libero: 558 m ilion i, pari al 
75% del to ta le;
in cast, conto: 11,5 m ilion i, pari al 
19,5% del to ta le;
in ant. export: 1,2 m ilioni, pari al 
5,6% del to ta le.
Da questi da ti balza  subito  e v i
d en te  co m e siano s ta te  pratica- 
m e n te  soppresse  le sovvenzion i 
cam biarie , (quelle e s is ten ti v e r 
ranno via  via d im in u ite  e tra s fo r 
m a te  in a ltre  fo rm e  di fin a n z ia 
m en to ), m e n tre  sono e n o rm e m e n 
te a u m e n ta ti gli a ffid a m e n ti in c /c  
(pa ssa ti da l 25,5 a l 75%) m e n tre  
pressoché costanti sono r im a s ti  
gli a ffid a m e n ti in ca s te lle tto  sco n 
to ed in an t. esportazione.
In ciò si è seguito  ch ia ra m en te  
l ’ind irizzo  espresso  da l Consiglio. 
Inoltre è sta to  abbandonato  il c r i
terio  d i riduzione del te tto  di p la 
fond  del 10% p er  ogni singolo f i 
de jussore , ed a lcune D itte  hanno  
potu to  fru ire  del to ta le d ispon ib i
le, in relazione n a tu ra lm en te  al 
loro vo lu m e  d ’a ffa r i ed al num ero  
delle  m a e stra n ze  d ich iara te . 
A ttu a lm en te  tu tte  le D itte  r ich ie 
den ti sono s ta te  esa m in a te  da l Co
m ita to  esecu tivo , cioè la quasi to 
ta lità  deg li iscritti, ed anzi si è g ià  
proceduto  ed esam inare , o ltre ai 
nuovi iscritti, anche le dom ande di 
D itte  g ià  a ffid a te  che richiedono  
m od ifich e  d e ll’a ffid a m en to  p re c e 
dente.
Circa l ’u tilizzo  degli a ffid a m en ti, 
dai tabu la ti che ci pervengono  
dalla Sede Centrale della  Cassa di 
R isp a rm io  re la tiv i ag li in teressi, 
possiam o  a ffe rm a re  che esso si 
aggira  intorno al 75% ed è perciò  
da considerarsi buono.
V ediam o ora di esa m in a re  i dati 
nel loro in siem e:
— Anni 1974/75: totale delle ero
gazioni 1.027,5 milioni - 209 fi
dejussioni :
in sovvenzione  ca m b ia ria : 135 m i

lioni, pari al 13,3% del to ta le;
in c /c  libero: 630,5 m ilion i, pari a l
61,31% d e l to ta le;
in cast, sconto: 199 m ilioni, pari al
19,36% del to ta le;
in ant. e x p o r t: 63 m ilioni, pari al
6,13% del totale;
l ’erogazione m ed ia  p e r  ogni D itta  
è la seg uen te  1.027.500.000 diviso  
209 = /,.916.000.
Nel 1976 è g ià s ta ta  tenu ta  u n ’a l
tra  riunione del C om itato  ese cu ti
vo du ra n te  la quale abb iam o reg i
stra to  a ltre  7 iscrizion i ( to ta le 217 
fid e ju ss io n i), e sono s ta ti erogati 
a ltr i 60 m ilioni.
Proprio oggi, a lle  ore 11,30, si è 
svo lta  la seconda riunione d e ll’a n 
no.
A ttu a lm en te  il C om itato  esecu tivo  
dispone di un s is te m a  contabile  
che consen te  di ve rifica re  l ’u tiliz 
zo in base, com e d icevo , a i ta b u la 
ti che ci pervengono e dispone di 
un reg istro , ove vengono reg is tra 
ti p e r  ogni singola D itta  gli a ffid a 
m e n ti e le variazion i dei m e d e s i
m i. Q uesti dati, coperti dal se g re 
to bancario, sono a conoscenza del 
solo P resid en te  d e l l ’esecu tivo , il 
quale se ne a vva le  in sede di d i
scussione degli a ffid a m en ti di o- 
gni singola D itta . È  un s is te m a  
m olto  e ffica ce  p er  sve ltire  i lavori 
e p e rm e tte re  la m a ss im a  o b ie tti
v ità .
A ncora poche annotazion i p r im a  
di concludere : si è verifica to  il c a 
so di qualche D itta  che non ha u ti
lizzato  gli a ffid a m en ti. A queste  
D itte fo rm u lo  l ’invito  di u tilizzare  
l ’a ffid a m en to  perchè  a ltr im en ti  
m i pare  che ciò sia  contro gli sco 
pi socia li del consorzio.
In ogni caso, a f in e  ’76 p ro ced ere
m o ad una ve r ifica  deg li u tilizzi e 
le D itte  che non avranno  u tilizza to  
il conto verranno  segna la te  da l 
com ita to .
Ci è s ta to  segna la to  che dal m o 
m en to  in cui il nostro  com ita to  d e 
cide, passano ancora un paio di 
m esi p r im a  che a vven g a  l ’e f fe t t i 
va  apertu ra  del conto. Ci ren d ia 
m o conto che d eve  n ecessa r ia 
m e n te  tra sco rrere  un certo  lasso  
di tem p o  dal m o m en to  della  d e c i
sione al m o m en to  d e ll’apertu ra  
del conto, m a  due m e s i ci s e m b ra 
no eccessiv i. A bb iam o  perciò  r i
volto  un caldo invito  alla  B anca  
a ffin ch è  abbrev i, ne l lim ite  del 
possib ile , l ’ite r  degli a ffid a m en ti. 
D alle no tizie  che ci ha forn ito  la 
B anca, risu ltano  nulle le so ffe re n 
ze.

Il P resid en te  
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L'ALTRA FACCIA DELL'ORO:IL SUO RUOLO MONETARIOL ’In g h i lte r r a ,  g ra z ie  a l la  r iv o lu z io n e  in 
d u s tr ia le  e a l l ’e spansione d e l suo im p e 
ro  co lo n ia le , a p a r t ir e  d a lla  m e tà  c irc a  
d e l X V I I I  secolo d iv e n ta  la  m a g g io re  
po tenza  econom ica  m o n d ia le  e ta le  ru o 
lo m a n te r rà  p e r  tu tto  i l  seco lo  su cce ss i
vo. L o g ic o  q u in d i che la  s te r lin a  d iv e n 
tasse m on e ta  p re g ia ta  g ra z ie  anche a lla  
s ta b il i tà  d e l suo p o te re  d i a cq u is to , tu te 
la to  in o lt re  da una r ig id a  p o lit ic a  m o n e 
ta r ia  a ttu a ta  con una s t re t ta  osse rvanza  
d i q u e i p r in c ip i d i p o lit ic a  econom ica  
che solo in  questo  seco lo , ad  o p e ra  so
p ra t tu t to  d i K eyn cs , sa ra n n o  d e m it iz z a 
t i.
L ’espansione  in d u s tr ia le  in g le se  non p o 
te va  tu t ta v ia  essere s o rre tta  solo d a l l ’o 
ro  q ua le  m ezzo d i p a g a m e n to , p o iché  la  
p ro d u z io n e  m o n d ia le  d e l m e ta llo , p u r  
con le  s a ltu a r ie  sco p e rte  d i n u o v i f i lo n i,  
e ra  so s ta n z ia lm e n te  in e la s tic a  e q u in d i 
in ca p a ce  d i a lim e n ta re  i l  m a g g io r  f a b 
b isogno d i m ezz i d i p a g am e n to .
P e r  questo  a g l i  in iz i  d e l 1800, nacque  i l  
s is te m a  a ca m b io  a u reo  im p e rn ia to  s u l
la  c o n v e r t ib i l i tà  d e lla  s te r lin a  in  o ro . 
E ra  cioè nece ssa rio  a ff ia n c a re  a l l ’o ro  
un nuovo m ezzo d i p a g a m e n to  che fosse  
g a ra n t ito  ed in  og n i m om e n to  c o n v e r t i
b ile  con u n  d e te rm in a to  peso in  oro .
L a  sce lta  q u in d i non p o teva  che r ic a d e 
re  s u lla  s te r lin a , la  m on e ta  che, in  so 
s tanza , m e g lio  po teva  g a ra n t ire  s ta b i
l i tà  d i p o te re  d ’a cq u is to , e q u in d i o t te 
n e re  f id u c ia  p resso  g li  e v e n tu a li posses
so ri.
L ’e le va m e n to  d e lla  s te r lin a  a l ru o lo  d i 
m one ta  d i r is e rv a  a cca n to  a l l ’o ro  fu  un  
fa t to  se n z ’a lt ro  p o s it iv o  e sep p ure  con  
l ’a v v e n to  d e lla  c iv i l tà  d e i co n su m i s i r i 
v e le rà  in s u ff ic ie n te , b isogna  d a re  a tto  
che con essa i l  m ondo  ha  p o tu to  p e rc o r 
re re  la  v ia  d e llo  sv ilu p p o  p e r  un  secolo e 
m ezzo c irc a  con tando  su una  s ta b il ità  
m o n e ta r ia  in c re d ib ile , s o p ra ttu tto  se 
p a ra g o n a ta  a i ta ss i d i in fla z io n e  c u i o r 
m a i s ia m o  a b itu a t i ad  a ss is te re  e che, 
p u r  t ra  d iv e rs e  cause, sono in  buona  
p a r te  im p u ta b il i  a l  caos m o n e ta r io  in 
te m a z io n a le .

I l  passagg io  da un  re g im e  d i «gold s ta n 
d a rd »  ad  uno d i «gold exchange  s ta n 
d a rd » p e rm is e  d i ra g g iu n g e re  c e r t i  l i 
v e l l i  d i s v ilu p p o , m o d e ra t i se c o n fro n ta 
t i  con i r i t m i  a t tu a li ,  m a  g ra n d io s i p e r  
que i te m p i.
T u tta v ia , quando s i v e r i f ic a  ta le  p a s 
sagg io , in e v ita b ilm e n te  d iv e n ta  p iù  d i f 
f ic i le  c o n tro lla re  s ia  la  c o n v e r t ib i l i tà  
d e lla  m one ta  d i r is e rv a  s ia  le  sp in te  in 
f la z io n is t ic h e  che in e v ita b ilm e n te  s i v e 
r if ic a n o .
In fa t t i  la  so s ta nz ia le  d iffe re n z a  t ra  i l  
«go ld  s ta n da rd »  ed i l  «g o ld  exchange  
s ta n da rd »  è che n e l p r im o  caso, e que 
sto v a le  p e r  t u t t i  i  P aes i, un  d e f ic it  d e lla  
b ila n c ia  d e i p a g a m e n ti d i una naz ione  
v iene  s a ld a to  con un de flusso  n e tto  d ’oro  
ve rso  i P aes i in  avanzo , s a lvo  accende re  
un de b ito .
N e l secondo caso, invece , i l  Paese la  

c u i m one ta  ha  i l  ru o lo  d i r is e rv a  può, se 
la  p ro p r ia  b ila n c ia  d e i p a g a m e n ti è in  
d e f ic it ,  s a ld a re  i l  d e b ito  t r a m ite  la  ces
sione d i m one ta  n a z io n a le  [si p e n s i a g li  
S ta ti U n it i ] .
Questo p ro v o c a  due im p o r ta n t i conse
guenze : la  p r im a  è che ta le  Paese, la  
c u i m one ta  è r is e rv a ,  a l la rg a  la  q u a n 
t i tà  d i m one ta  p ro p r ia  in  c irc o la z io n e  
p e r  c u i q u e lla  che v ie n e  s ta m p a ta  e che  
non è co p e rta  d a l l ’o ro  r is u lte rà  in c o n 
v e r t ib i le ;  la  seconda è che i  P aes i la  c u i 
b ila n c ia  d i p a g a m e n to  è in  avanzo  
s ta m p e ra n n o  in  p ieno  d ir i t to  m on e ta  
n a z io n a le  a fro n te  d e lla  m on e ta  d i r is e r 
va  a c c u m u la ta . T u tto  c iò  p o rte rà  a  
c re a re  sp in te  in fla z io n is t ic h e  in  q u e s ti 
P aes i, im p o r ta to r i d i in f la z io n e , ed in o l
tre  essi tro v e ra n n o  se m p re  p iù  a rd u o , 
m ano  a m ano  che la  m one ta  d i con to  in 
te m a z io n a le  in  casa lo ro  s i a c c u m u la ,  
c o n v e r t ir la  in  o ro  p e r  c u i, in e v ita b i l
m en te , lo sbocco o b b lig a to  s a rà  una  d i 
c h ia ra z io n e  d i in c o n v e r t ib i l i tà  in  o ro  
d e lla  p ro p r ia  m on e ta  da p a rte  d e l Paese  
«p ro d u tto re » d i m one ta  d i r is e rv a .  
Questo è quan to , p u rtro p p o , s i è v e r i f i 
ca to  in  m odo a cce n tu a to  in  questo  seco
lo in  cu i, p u r  con i l  conco rso  d i a lt re  
cause, s i è a s s is tito  a l p ro g re s s iv o  d e te 
r io ra m e n to  d e l s is te m a  d e i c a m b i in te r 
n a z io n a li.
A questo  p ro p o s ito  d o b b ia m o  p a r la re  
p e rc iò  d e l d o lla ro  d e g li S ta ti U n it i che  
ha p r im a  a ff ia n c a to  e p o i s o s titu ito  la  
s te r lin a  ing lese  in  q u a lità  d i m one te  d i 
r is e rv a .
In fa t t i ,  a l  p ro g re s s iv o  a u m e n to  d e i 
p re z z i v e r i f ic a to s i n e i P a e s i o c c id e n ta li 
d a g li in iz i d i questo  seco lo  fa c e v a  r i 
sco n tro  una s itu a z io n e  d i s c a rs ità  d i o ro  
d o v u ta  anche a lla  s ta b il i tà  d e l suo p re z 
zo.

P e r ta n to  a lla  C on fe renza  M o n e ta r ia  d i 
G enova d e l 1922 s i dec ise  d i a ff ia n c a re  
a l l ’o ro  e a l la  s te r lin a  i l  d o lla ro  s ta tu n i
tense e le va n do lo  q u in d i a m one ta  d i r i 
se rva .
I l  s is te m a  d u rò  n e p pu re  10 a n n i po iché , 
p e r  le cause a n z id e tte , s i v e r i f ic ò  l ’a c 
c u m u la z io n e  d i d o l la r i  e s te r lin e  da  p a r 
te  d e i P aes i con la  b ila n c ia  d e i p a g a 
m e n ti a t t iv a ,  l ’em iss io ne  d i m one ta  n a 
z io n a le  a f ro n te  d i ta le  m one ta  d i r is e r 
va  a c q u is ita  e l ’im p o s s ib i l ità  d i c o n v e r
t i r e  q u e s t'u lt im a  in  o ro . Così n e l 1931 la  
s te r lin a  abbandonò  i l  «go ld  exchange  
s ta n d a rd »  e n e l 1933 a nche  i l  d o lla ro  
venne d ic h ia ra to  in c o n v e r t ib ile . T u t ta 
v ia , m e n tre  la  s te r lin a  f i n i  co l p e rd e re  i l  
suo ru o lo  m o n e ta r io , i l  d o lla ro  r ip re s e  la  
c o n v e r t ib i l i tà  l ’anno  successivo f in c h é  
g li a c c o rd i d i B re tto n  Woods n e l 191tk r i 
b a d iro n o  la  v a l id i tà  d e l go ld  exchange  
s ta n d a rd  a cce tta n d o  a lt re s ì  la  m one ta  
s ta tu n ite n s e  com e e le m e n to  p o rta n te  
d e lla  s t r u t tu ra  in te m a z io n a le  d e i c a m 
bi.
L a  c o n fe rm a  d i B re tto n  Woods f u  un a f 
fa re  e sse nz ia lm en te  a n g lo -a m e ric a n o . 
N a z io n i f in a n z ia r ia m e n te  p o te n ti com e  
G e rm a n ia , G iappone , I ta l ia  e F ra n c ia  
non e ra n o  ne m m e n o  p re s e n ti. T u tta v ia  
bisogna d a re  a tto  che S ta ti U n it i e P aes i 
a lle a t i c re a ro n o  una  se rie  d i m is u re  
senza a p p ro f it ta re  d e lla  s itu a z io n e  d i 
fo rz a , m a  che po tesse ro  essere d i bene
f ic io  p e r  la  c o m u n ità  d e lle  n a z io n i tu tte . 
È  g ra z ie  a questo  se i l  m ondo  ha  cono
sc iu to , da a llo ra , una  fa se  d i p ro g re sso  
senza p re c e d e n ti. M a  b isogna  anche  
a m m e tte re  che i l  s is te m a  re c a v a  in  sè i l  
p o te n z ia le  d e g li in c o n v e n ie n ti a c u i 
p o c ’a n z i ho a ccenna to  e che in e v ita b i l
m en te  s i sono m a n ife s ta t i con le n to  p ro 
cesso f in o  a lla  d a ta  s to r ic a  d e l 15 agosto  
1971 quando N ix o n , con  una  s e rie  d i 
p ro v v e d im e n ti,  d e c re tò  in  p ra t ic a  la  f i 
ne d e l s is te m a  n a to  da B re tto n  Woods.

Dario Lenti

(3. - continua)



L’Associazione Orafa, in collaborazione 
con la Ditta Lips Vago, ha organizzato, 
Sabato 28 Febbraio alle ore 9 un semi
nario avente lo scopo di illustrare i mez
zi di prevenzione contro furti e rapine. 
Dopo una breve introduzione del Vice- 
presidente Cantamessa, volta ad illu
strare quanto ha fin'ora fatto l ’AOV per 
sollecitare a livello governativo e locale 
misure efficienti atte a porre un freno 
all’aumento costante di furti e rapine ai 
danni degli orafi, alcuni dei quali hanno 
Pagato anche recentemente con la vita 
le conseguenze del fenomeno, ha affer
mato che debbono essere presi in consi
derazione anche tutti quei mezzi che la 
moderna tecnica preventiva mette a di
sposizione. In questo quadro l ’AOV ha 
accolto l ’invito della Lips Vago per indi
ce un seminario per i soci. Ha preso 
quindi la parola il Geom. Parisi, della 
Lips Vago Spa il quale ha dapprima in
dicato una serie di considerazioni elabor
ate in un convegno svoltosi in Belgio 

sull’argomento rapine.
Egli ha sottolineato schematicamente

cosa caratterizza una rapina, per valu
tare le eventuali norme di comporta
mento.
Essa è così caratterizzata: 1) Violenza 
del rapinatore; 2) fattore sorpresa 3) il 
rapinatore ci conosce.
Occorre innanzi tutto evitare di avere a
bitudini fisse, in maniera tale da rende
re più difficile la preparazione del «col
po» da parte dei rapinatori.
Rispondere con la violenza alla violenza 
è sempre un grave rischio per la vita, 
per le ragioni sopra esposte; occorre in
vece esaminare possibili norme di com
portamento nelle tre fasi di una rapina e 
cioè prima, durante e dopo di essa.
Per la prima fase occorre evitare con
centrazioni di valore in un unico luogo; 
adottare una cassaforte con casellari a 
chiavi non numerate ; questo con lo sco
po di rubare minuti preziosi al rapina
tore; ricorrere ad ampie vetrate nell’in- 
temo dei locali, con cristalli antiproiet
tile. per rendere difficoltosa la ritirata 
dei rapinatori.

furto  
con scasso,
problema
D’ALTRI 
TEMPI ?
Usare serrature a ritardo di tempo cioè 
con combinazioni che scattano dopo un 
certo periodo dall’inserimento della 
chiave.
Occorre tenere presente che la reazione 
è violenta quando l ’impedimento è volu
to, mentre se si tratta di un sistema 
preventivo meccanico ed automatico la 
reazione del rapinatore diventa inutile. 
Durante la rapina occorre cercare di 
mantenere la massima calma e lucidità 
(quando è possibile! ) e studiare il com
portamento dei rapinatori, tenendo pre
sente che se questi sono insicuri sono 
tanto più pericolosi; occorre inoltre cer
care di memorizzare il più possibile il 
loro aspetto e tutto ciò che avviene.
Dopo la rapina occorre porre attenzione 
a non distruggere eventuali prove che 
potrebbero facilitare le indagini e suc
cessivamente cambiare la ambientazio
ne dei locali.
Successivamente il Sig. Borelli ha intra
preso il discorso sul furto illustrando i 
fattori che lo determinano: 
fattori imponderabili: uomo, mezzi 
d’attacco e ambiente 
fattori ponderabili: materiali, resisten
za ai mezzi d’attacco usati, serrature, 
dispositivi vari anti aggressivi.
Egli ha sostenuto che la caratteristica 
principale di una cassaforte, alla luce 
dei nuovi mezzi d’attacco di cui dispon
gono i ladri, non è il peso, in quanto ba
sta che questo sia sufficiente ad impe
dirne il trasporto, ma la resistenza dei 
materiali impiegati.
Esse possono essere attaccate con mez
zi meccanici, come per esempio mole e
lettriche, con sistemi tecnici come il 
cannello acetilenico, l ’ossiarco, e la lan
cia termica, e persino con il laser, con 
mezzi esplosivi vari, concernenti attac
chi alla serratura, al telaio e con il così 
detto «sacchetto», che è l ’apposizione di 
una piccola carica d’esplosivo in un foro 
praticato presso la serratura.
La serratura deve essere inoltre di tipo 
particolare perchè è dimostrato che un 
«esperto», con il solo uso del tatto è in 
grado di aprire una cassaforte (proprio 
come si vede nei films).
E seguita la proiezione di un documen
tario che ha illustrato le tecniche co
struttive seguite dalla Lips Vago, sia 
per quanto riguarda casseforti che ca
mere di sicurezza. In esso erano illu
strati i diversi sistemi d’attacco messi 
in opera dai ladri più agguerriti e la ca
pacità di resistenza ad essi dei materia
li usati per la costruzione di casseforti e 
camere di sicurezza grazie all’apporto 
di una tecnica sempre più perfezionata.
Al termine della relazione è seguito un 
breve dibattito durante il quale i pre
senti hanno rivolto numerose domande 
di chiarimento ai tecnici relatori.
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EXPORTSi scorre  il so m m a rio  di una 
r iv is ta  e si considerano  t  tito li 
degli a rtico li contenuti.
Si va lu ta , si sceglie , si curiosa  
tra  le pagine, si legge  
c e r ta m en te  tu tta  la riv ista , 
fo rse  con una sce lta  prioritaria . 
Si cerca  di conoscere da l titolo  
d e ll'articolo, l 'a rgom en to  
com pleto  tra tta to .
Ma p er  un titolo generico, o 

m eglio  generale , c o m ’è in 
questo  caso, le p revision i su l 
contenuto  d e ll'articolo fo rse  
sono im possibili.
Quale po trebbe essere  la 
tra tta zione  d i questo  
argom en to  ? Forse la s toria  dei 
s is te m i bancari dagli albori ai 
giorni n o s tr i?
Sarebbe una cosa m astodontica . 
F orse considerazioni genera li e 
co m p le te  sugli o rd inam en ti 
a ttu a li e paragoni tra  l ’uno e 
l ’a ltro  ?
P o trebbe anche essere, m a  
sarebbe un argom en to  enorm e e 
lungo, un a rgom en to  da tra tta re  
con d iv ers i a rtico li e non con un 
fla sh  com e d i regola si cerca  di 
fa re .

P aesi d e ll’E s t Europeo  che  
dopo la nazionalizzazione e 
l ’a ssorb im en to  delle  banche  
co m m erc ia li nella  Banca  
cen tra le , s ta  ora ritornando  
verso  sch em i leg g erm en te  p iù  
liberistic i.
Le B anche d ’a ffa ri ing lesi 
stanno  ora penetrando  
d ec isa m en te  nel M edio O riente  
dove, se  è ben vero  che  
troveranno  una concorrenza  già  
in staura ta  ed agguerrita  da  
p a rte  delle grandi B anche  
A m ericane , e pur considerando  
che con i loro bilanci lim ita ti le 
B anche d ’a ffa ri non potranno  
in terven ire  con grandi 
operazioni di p restito , è pur  
vero  che queste  B anche  
potranno o ffrire  in v es tim en ti, 
progetta re  fin a n zia m e n ti ed 
a rriva re  ad una indispensabile  
consulenza  aziendale.
È  la continuazione di una  
politica  persegu ita  da sem p re :  
giungere nei cen tri d i m agg ior  
in teresse  econom ico nel 
m o m en to  giusto.
Le B anche d ’a ffa ri non lasciano  
andare i propri clien ti alla

di base prioritaria .
L e  B anche d ’A ffa r i ing lesi 
continuano quindi la loro 
politica  in izia le con tu tti i 
m ig lio ra m en ti e 
p erfez io n a m en ti posti in essere  
col p a ssa re  deg li anni.
L e  B anche im p rese  g iapponesi 
com e operano?
A bb iam o  detto  che nel periodo  
pre-bellico  es is tevano  delle  
grandi H oldings che  
raggruppavano  im p rese  
bancarie ed im p rese  
industria li: si tra tta v a  di gruppi 
m onopolistici r ig id a m en te  
contro lla ti da l ve r tice  delle  
fa m ig lie  Zaibatsu , m e n tre  
a ll’in terno  del gruppo  
n a tu ra lm en te , la Banca  
svo lgeva  una funzione  di p rim o  
piano e condizionava le a ttiv ità  
delle  a ffilia te .

BANCHE
Inglesi, giapponesi, europee, orientali
Sarà com unque in teressa n te  
segu ire  sotto  il profilo  de l fla sh  
solo l ’a ttiv ità  delle B anche  
d ’a ffa ri inglesi, delle  B anche  
im prese-g iapponesi e 
l ’evo luzione del s is tem a  
Bancario  dei P aesi d e ll’E s t  
Europeo.
Tra ttando  l ’a ttiv ità  che queste  
B anche svolgono si possono fa re  
considerazioni su  un s is te m a  
bancario com e quello ing lese  
che sem p re  ha operato  su  base  
m erca n tile  e che anche oggi si 
sp inge ad in terven ire  
m a g g io rm e n te  in quegli S ta ti di 
m aggiore in teresse  operativo;  
com e quello G iapponese che  
costre tto  ad abbandonare  
m o m e n ta n ea m en te  quel reg im e  
di concentrazione e m onopolio  
del periodo pre-bellico  p iù  noto 
com e za iba tsu  [gruppi 
m onetari]  sta  riproponendolo  
ora con le Trade C om panies e le 
C ity B a n ks; com e quello dei

ven tu ra  p er  poi trovarli nelle  
braccia  delle  B anche  
concorrenti di a ltr i Sta ti, la 
B anca d ’a ffa ri segue  
im m e d ia ta m e n te  il proprio  
clien te  e se  q u e s t’u ltim o  ha 
orien ta to  la propina a ttiv ità  in 
M edio O riente s tab ilendo  a 
volte  sed i e filia li, anche la 
B anca fa  a ltre ttan to .
È  su ffic ie n te  scorrere  qualche  
re lazione; leggere qualche  
articolo di a ttu a lità  finanziaria  
p er  trovare  c ita ta  la p resenza  in  
M edio O riente di B anche di 
a ffa ri ing lesi tra  cui si possono  
ricordare la H am bros, la 
K leinw ort Benson, la L azards, 
la M organ G renfell, la A n tony  
G ibbs, la B rand ts  ed altre. 
N a tu ra lm en te  ognuna delle  
B anche ha una propria  
specia lizzazione ed una propria  
presenza  su l m erca to , m a  
g loba lm en te  operano nella  
continuazione della  loro politica

Con l ’occupazione a m erica n a  la 
situazione si era m od ifica ta  
m o m e n ta n ea m en te , d ifa tti le 
au torità  a m erica n e  
r ich iam andosi alla loro politica  
anti-m onopolistica , avevano  
p rovvedu to  a sciogliere gli 
Zaibatsu .
Una m od ifica  m om en ta n ea , 
quella d e te rm in a ta s i al te rm in e  
della  guerra , d ifa tti a ltr i gruppi 
si sono fo rm a ti nel dopoguerra, 
o m eglio  i vecch i gruppi si sono 
ricostitu iti con alcune varian ti 
rispetto  al periodo pre-bellico: 
le partecipazion i incrocia te  tra  
banca e società  sono d im inu ite , 
le organizzazioni sono s ta te  
p ro sp e tta te  com e com binazioni 
di società  ind ipenden ti con le 
C ity B a n ks che p ra tic a m en te  
hanno sostitu ito  gli Zaibatsu , 
m a il Shachokai o com ita to  dei 
presid en ti controlla l ’a ttiv ità  e 
decide su lla  politica  d i gruppo  
da seguire.



Le C ity  Banks si possono ora  
d e fin ire  come le Banche 
p r in c ip a li dei s ingoli g rupp i d i 
im prese, e si può norm a lm ente  
notare che p rop rio  per 
continuare in  una p o litica  d i 
concentrazione, talune d i queste 
Banche stanno ricercando  
creazion i ed agganci a gruppi, 
oppure operazioni d i fusione tra  
le Banche stesse ta n t ’è che 
u n ’operazione del genere è 
stata  e ffe ttua ta  da due g rand i 
Banche: la D a i-Ich i e la  N ippon  
Kangyo Bank.
A ntim onopo ly Law  del 191̂ 7, 
Tem porary  Rates A d justm ent 
L aw  sem pre de l 191̂ 7, sistem a  
vo lonta rio  d i tassi m assim i, 
concessioni a p a rtic o la r i 
condizioni a favo re  delle  
im prese associate: questi sono i 
m om enti a ttrave rso  cu i i nuovi 
g rupp i d i Banche im prese sono 
passati da l periodo post-bellico  
ad oggi.
Certam ente come g ià  si 
v e rifica va  nel periodo p re 
bellico, anche a ttua lm ente  la 
situazione d i svantaggio pe r le 
medie e piccole im prese nei 
con fron ti del gruppo è notevole. 
B asti pensare a lle  poss ib ilità  
che hanno le g rand i im prese d i 
gruppo d i r ic o rre re  a lla  loro  
«City Bank» ed in o ltre  a lla  
fa c il ità  d i trova re  cred ito  
presso le «Trust Banks», g li 
is t itu t i d i cred ito  a medio  
te rm ine , le «m u tua i banks», le 
società finanz ia rie , e tc.; m entre  
le piccole e medie im prese  
trovano pochissim o credito, 
sono soggette m aggiorm ente  a 
s tre tte  c red itiz ie  con 
conseguenti fa llim e n ti in  
p a rtic o la r i pe riod i d i c ris i 
m onetaria .
Abbiam o accennato ad una 
evoluzione del sistem a Bancario  
nei Paesi d e ll ’Est Europeo.
In e f fe tt i  si s ta  assistendo  ad un 
ta le  fen o m en o : con l ’a vven to  in  
ta li S ta ti d i govern i socia listi, su  
esem p io  di quanto era a vvenu to  
n e ll’Unione Sovie tica  si era  
assis tito  alla nazionalizzazione  
delle  B anche o a l l ’assorb im en to  
delle  s te sse  in una B anca di 
Stato.
Le azioni che le Banche d i Stato 
svolgevano erano quelle  
esclusivam ente d i o rgan ism i 
a m m in is tra tiv i, anche se dette  
operazioni erano e ffe ttua te  
sotto la  veste bancaria.
Q uesta politica  è s ta ta  segu ita  
nei P aesi socia listi, sin  verso  la 
m e tà  deg li anni sessan ta , 
creando una via  p ian ifica ta  in

circo lo  tra  Banca d i Stato, 
im prese socializzate e B ilanc io  
Nazionale.
Con c e rti m u tam en ti d i p o litica  
economica a vv ia tas i da l 1965 in  
poi, nei v a r i Paesi d e ll’Europa  
O rienta le  si è fa tto  in  modo che 
anche i l  sistem a bancario  
venisse m odificato .
Si è in trodo tta  una p o litica  d i 
d ifferenziazione nei 
finanz iam enti, si è cercato d i 
porta re  le singole im prese  
socializzate verso un 
autofinanziam ento, si è 
proceduto ad una 
differenziazione d i in teressi 
passiv i onde fa r  rice rca re  
nuove metodologie d i lavoro ed 
uno sm obilizzo nelle scorte che 
neg li ann i p recedenti stavano  
accum ulandosi.
Ino ltre , espandendosi i l  
com m ercio  estero non solo con 
in terscam bio  tra  i  v a r i Paesi 
Socialisti, m a sopra ttu tto  con 
g li S tati occ iden ta li e perc iò  con 
partne rs  ad economia d i 
m ercato, sono state costitu ite  
Banche per i l  com m ercio  
Estero demandando a queste 
tu tte  le operazioni d i questo 
settore che p rim a  erano 
accentrate.
A pe rtu ra  qu ind i d i dipendenze 
a l l ’estero e creazione d i Is t itu t i 
con banche d i Paesi non 
soc ia lis ti, come ad esempio la 
BAN Q U E Franco, Roum aine d i 
P a r ig i; ed ancora  
l ’autorizzazione data a banche 
Statunitensi ed Europee  
occ iden ta li, ad a p r ire  u ff ic i d i 
rappresentanza, che p u r non 
potendo operare come vere e 
proprie  banche, servono in  
m aniera  o ttim a le  pe r a iu ta re  le 
va rie  c liente le  nei ra p p o rti 
com m erc ia li.
P rim a  d i te rm in a re  questa 
breve tra ttaz ione possiamo  
quind i r ico rda re  ancora che le 
Banche d ’a ffa r i ing lesi presenti 
in  Medio Oriente, continuando  
nella  loro p o litica  m ercan tile , 
stanno a ttivam ente  
sviluppandosi con fo r t i  con ta tti 
loca li, e sono a lla  rice rca  d i 
nuovi ce n tri o p e ra tiv i: 
specialm ente nei Paesi 
m agg io ri p ro d u tto ri d i pe tro lio  
e tra  l ’a ltro  considerano che 
Teheran possa d iven ta re  un 
centro propulsore d i un gruppo  
d i S tati, anche se secondo ta lun i 
esperti ha in  svantaggio i l  fa tto  
d i essere estran ia to  
cu ltu ra lm en te  e po liticam ente  
da l mondo Arabo Orientale.

Le Banche im prese giapponesi, 
con la fo rza  dei loro grupp i, 
cercano d i de te rm inare  
po litiche  economiche 
natu ra lm en te  p rinc ipa lm en te  a 
vantaggio d i g rand i im prese  
associate perseguendo 
l ’interesse comune negli 
acqu isti, nelle vendite, nel 
finanziam ento  e con lo scambio  
a d d ir ittu ra  d i personale tra  le 
varie  im prese.
Con tu tte  le rise rve  possib ili 
c irca  la p o litica  che è 
sfavorevole a lle  p iccole  
im prese, si deve riconoscere  
che lo sviluppo del Giappone si 
è rea lizzato con la guida d i 
questi gruppi.
In fine  i l  sistem a Bancario  dei 
Paesi d e ll ’Europa d e ll’Est è in  
evoluzione pe r le considerazioni 
esposte e si può notare ancora  
l ’increm ento d i una p o litica  d i 
r isp a rm io  bancario a favo re  dei 
p r iv a t i verso i qua li è stato  
am p lia to  anche i l  credito. 
Ino ltre  econom isti e p o lit ic i 
d e ll’Europa O rienta le  d ibattono  
la poss ib ilità  d i tra s fo rm are  la 
Banca d i Stato in  Banca  
Centrale e tra s fe r ire  quindi 
ta lu n i cam p i ope ra tiv i ad a ltre  
banche.
Abbiam o cercato d i presentare  
l ’a ttua le  p o litica  delle  Banche 
non solo d i d ive rs i Stati, ma 
sopra ttu tto  d i d ive rs i s istem i.
È u n ’im presa ardua, cercare d i 
rendere in  breve i l  p roblem a  
complesso perché dovrebbe  
essere preceduto da una serie d i 
considerazioni p re lim in a r i che, 
focalizzando le va rie  s ituazion i 
s tru ttu ra li ed economiche dei 
singoli Stati, porterebbe  
senz’a ltro  a considerare m eglio  
e nella  sua completezza  
l ’evoluzione.
Si dovrebbe g iungere a fa re  
anche u n ’a ltre tta n to  lunga serie  
d i considerazioni conclusive sui 
fa t to r i p ro d u ttiv i, e vo lu tiv i, 
esposti: si tra tte rebbe  d i 
u n ’aggiunta senz’a ltro  ben p iù  
d iffusa  del flash  che è stato  
fa tto .
Si desiderava fa re  un flash  su 
argom ento d i a ttu a lità  d iba ttu to  
ed interessante e perc iò  sotto 
questo aspetto deve essere 
considerato l ’argom ento  
esposto, che avendo s tim o la to  la 
curios ità  e l ’interesse, in d u rrà  
m o lti le tto r i ad un 
approfondim ento singolo o 
co lle ttivo .

DIEGO MATTACHEO



i gioielli di

GANNI
CIO IN

Nato a Rovigo il 10.3.1951. 
Designer, operatore visivo. 

Interessi: ogni tipo 
di comunicazione audiovisiva. 

Partecipazione a spettacoli 
teatrali underground. 

Esperienze di progettazione 
orafa con ogni ma feriale. 

Vince il Diamonds 
In terna donai Awards 1974.
Gianni Cioin è componente 
de! Gruppo Valenza Design.
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Completamente
rinnovato

il padiglione della Fiera 
di Milano 
riservato a 

oreficeria, argenteria 
e gioielleria

VALENZA IN FIERA
Fra le novità logistiche e strutturali che 
la Fiera Intemazionale di Milano riser
va ogni anno ai suoi visitatori vi sarà, 
per la 54“ manifestazione espositiva in 
calendario dal 14 al 23 aprile, l ’inaugu
razione della nuova sede degli Orafi, 
Argentieri e Orologiai.
L ’antico padiglione è stato compieta- 
mente ristrutturato per corrispondere 
alla maggior richiesta di posteggi e per 
offrire agli espositori e agli operatori e
conomici migliori servizi. Esso disporrà 
di impianti d ’aria condizionata, di scale 
mobili, di ascensori, di camere blindate 
e di tutti quegli accorgimenti funzionali 
che il progresso tecnologico ha saputo 
creare.
Il padiglione, confortevolmente ed ele
gantemente arredato, si presenta su 
quattro piani; le quattro grandi catego
rie merceologiche tradizionali saranno 
così dislocate: macchine per oreficeria 
c argenteria a piano terra; produzione 
argentiera al primo piano; produzione 
orafa al secondo e produzione orologiaio 
al terzo.
Prima dell’apertura della rassegna non 
è possibile formulare alcuna anticipa
zione su ciò che i produttori italiani e
sporranno; possiamo soltanto precisare 
che i vari settori espositivi comprende
ranno una vastissima gamma di prezio
se ed eleganti proposte come è logico 
attendersi da una produzione che detie
ne nel mondo, da anni, il primato asso
luto delle esportazioni e che sarà espo
sta nelle numerose vetrine messe a di
sposizione dalle oltre 700 aziende esposi
trici.
Comunque, è facile prevedere che nelle 
afferte la nota predominante sarà rap
presentata dall’alto livello qualitativo 
della lavorazione sia nei manufatti, sia 
nei «pezzi» prodotti industrialmente o 
semindustrialmente. In linea di massi
ma si avrà una prevalenza dei gioielli 
mignon con linee morbide ed arrotonda
te o ispirate ad estrose forme geometri
che o astratte. L ’alta gioielleria si ma
nifesterà inoltre con una vivace nota di 
colori aggressivi, mentre nell’orificeria 
di massa rimarrà sempre valido il con
cetto dell’oggetto leggero vivacizzato da

piccole pietre di colore. Nel campo delle 
pietre, oltre al brillante che nelle picco
le creature prevale sempre, il 1976 sarà 
l ’anno dello zaffiro montato in coppia 
con il brillante.
La bigiotteria in argento confermerà a 
sua volta il suo costante crescente suc
cesso con ciondoli bizzarri e svariatissi
mi e con pratici oggetti di uso persona
le; così come il vasellame in argento, il 
cui stile sarà sempre più essenziale e 
raffinato.
Nel settore dell’orologeria, infine, sa
ranno presenti le marche italiane ed e- 
stere più prestigiose con molte novità 
nella tecnica e nello stile. Gli orologi al 
quarzo mantengono tenacemente il pri
mato sugli orologi tradizionali, ma a lo
ro volta si vedono superati dai risultati 
entusiasmanti degli orologi basati sui 
microcircuiti. Comunque, oltre al rag
giungimento della perfezione tecnica, 
verrà confermata la ricerca della pre
ziosità formale con linee sempre piu ag
graziate, sovente arricchite da brillanti 
e pietre di colore; a seconda dei tipi, i 
quadranti tendono sempre più all’essen
ziale o diventano una miniera di infor
mazioni cronologiche. Anche la grossa 
orologeria da tavolo o da parete sarà 
come sempre presente con produzione 
direttamente importata o con «movi
menti» esteri e «vestiti» di linea italia
na, anche perchè pure nel settóre del
l ’orologeria lo stile italiano ha una sua 
valida e ricercata forma espressiva.
Nel rinnovato padiglione avrà vita que
s t’anno lo stand «Prestigio dell’oro ita
liano» riservato ai «pezzi» più significa
tivi dell’arte orafa, firmati dai nostri 
più famosi designers che portano una 
nuova carica di idee e innovazioni nella 
realizzazione del gioiello.
Questo posteggio, per la sua concezione 
e per il suo contenuto, costituirà senza 
dubbio il più prestigioso punto di richia
mo di tutto il padiglione. Nello stesso 
stand «Prestigio dell’oro italiano» sa
ranno esposti i pezzi partecipanti al 
concorso annuale «Diamanti Oggi», e vi 
sarà una mostra rappresentativa con la 
partecipazione di nomi prestigiosi del
l ’oreficeria, Bucellati, Cusi, Romolo 
Grassi.
Valenza sarà presente con due vetrine, 
dislocate sempre nello stesso posteggio 
espositivo, sotto l ’egida della Associa
zione Orafa Valenzana.

I gioielli esposti dalla Associazione Ora
fa Valenzana rappresentano nella loro 
globalità una serie di lavorazioni tipiche 
della ns/città.
Gioielli frutto di maestria orafa speri
mentata, prodotti in uno dei tanti labo
ratori artigiani che sono la linfa vitale 
di Valenza.
Senza soffermarci oltre a decantare le 
qualità e l ’originalità del prodotto V a 
lenzano passiamo a presentare con una 
carrellata alcuni degli oggetti esposti al 
padiglione di prestigio.

Ringraziando le ditte che gentilmente ci 
hanno offerto i gioielli da esporre
BENEFICO GIUSEPPE 
MOCCHI PIETRO 
MUSSIO & CEVA 
VISCONTI & BALDI 
CASTINO & MURRA 
MANCA F.LLI 
EUROGOLD S.R.L.
BUZIO & C.
CREAZIONI ZETA 
FERRARIS & C.
LANI F.LLI 
VENDORAFA 
EFFE-VI di VERITÀ 
& FANTINI

GUERCI & PALLAVIDINI 
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BICCIATO GIANNI 
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& FIGLIO
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DESIGN

co lo ro  che sono 
Interessati alla ricerca 
del gruppo "valenza design" 

possono prendere co n ta tto  con esso 
attraverso la redazione de 

" l 'o ra fo  va lenzano"
(anche per un sem plice scam bio d i idee)
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Guglielmo Achille CAVELLINI
G .A .C . gu ard a , ab b o zza  un  so rriso  da  
lo n ta n o , a tte n d e n d o  s u i g ra d in i de lla  
breve sca la  d ’a n g o lo , ne lla  su a  villa ; m i 
avvic in o  s a lu ta n d o .
G .A .C . è lì, l ’in g resso  a lle  spalle . 
A n fitr io n e , s p a la n c a  la p o rta  d e l tem p io , 
d e l m u seo , d e lla  m ag io n e , 
c o n te m p o ra n e a m e n te , co n  un so l g e sto . 
L ’in te rn o  è s ile n z io s o  ed  ev id e n te m e n te  
a m p io , lo n ta n o  con su ffic ie n za  d a l 
ce n tro  - B resc ia  e tra n q u illo  c o m e  i l  
g ia rd in o  in to rn o .
C i se d iam o .
A lle  p a re ti i n o m i top, c la s s ic i e non, 
de lla  p ittu ra  in te rn a z io n a le , in iz ia n d o  
m a g a ri da A n d y  W arh o l co n  un r itra tto  
d i G .A .C . d ip in to  d a ll'a r tis ta  
s ta tu n ite n se .
G u g lie lm o  A c h ille  C a v e llin i [G.A.C. p e r  
una s in te s i sua, G ran d e  A rtis ta  
C o lle z io n is ta  p e r  m e] in d o s sa  
in e c c e p ib ilm e n te  m a con a ffa b ile  rigo re  
la g iacca  b lu  co n  crava tta : s u llo  s fo n d o  
m u ri ch iari, s o ffit to  a lto  e le  op ere  d ’a rte  
a l g ran  c o m p le to , ancora , con p iacev o le  
in s is ten za .
G u ard an d o  i l  su o  viso e la s tic o , 
o s servan do  le  su e ce n to  es p re s s io n i 
ce n to  fa c ilm e n te  c o lle g a b ili a i  d ip in t i  
senza c o n fin i r ip ro d u c e n ti a l l ’in fin ito  il  
su o  vo lto , m o ltip lic a n d o  la  p la s tic ità  
fa c c ia le  p e r  ta n te  es p re s s io n i [e 
c o g lie n d o n e  un  ip o te tic o  u s u fru tto  d i 
s h o rt T V -film ic o  in  se n so  la to  p e r  
in d u b b ie  d is to rs io n i p ro fe s s io n a li, m a  
non s o lta n to ], m i r ia ff io ra n o  le  a n tic h e  
im m a g in i d i «denaro  a l  m u ro », i l  lib ro  
d e l lo n ta n o  '64, dove s u l re tro  de lla  
so vraco p erta  fo to g ra fic a  co ntinuava , 
fin e n d o  co n  la  sua im m a g in e , la 
p ro s p e ttiv a  d e l se m in te rra to  con qu ad ri 
a lle  p a re ti, in iz ia ta  n e l fro n te  d e l lib ro .
E ’ p a s s a to  d e l te m p o ; Vedova, 
S a n to m aso , B iro lli e g l i  a ltri, tu tt i  
a ffis s i, so no  s ta ti s ta c c a ti: i l  1946, 
l ’an n o  in c u i es p o n e  l ’av an g u ard ia  
s c a n d a lizza n d o  i c o n c itta d in i e i l  1952, 
l ’a n n o  in  c u i c o s tru is c e  una g a lle r ia  
d ’a rte  n e llo  s c a n tin a to  de lla  su a casa e 
riceve le  v is ite  d e i p iù  a t te n ti c r it ic i 
d ’a r te  in te rn a z io n a le , hann o  la s c ia to  il  
p o s to  a un a  p a rte  d e lla  sua c o lle z io n e  
vasta, ac c a ta s ta ta , s a tu ra n te  tu tto  lo  
sp azio , an c h e  il garage, 
in eso rab  i Im  en te .
U n a  c o lle z io n e  in te ra m e n te  co nsacra ta  
n e l '57 do p o  l'e s p o s iz io n e  d i tu t t i  i  p e zz i 
a lla  G a lle ria  N a z io n a le  d ’A rte  M o d ern a  
d i R o m a ad  opera d e lla  g e n ia le  cu ra trice  
P a lm a  B u c a re lli e  tras fe rita  in o ltre  n e i 
m u s e i sv izzeri e te d e s c h i co n s a c ra n te  
q u in d i an c h e  C a v e llin i c o m e  u o m o  d i 
cu ltu ra  e in  p a ra lle lo  s c ritto re  d i lib r i e 
c o lla b o ra to re  a r iv is te  .
C a v e llin i è  s e m p re  se d u to  e p a rla , i l  viso  
a u te n tic o  c o m e  tu tti g l i  a ltri, l ’a c cen to  
bres c ian o , i l  co rp o  d o s a ta m e n te  
a s c iu tto  e a lto .
E l'in c o n tro  c o n tin u a  a l  W u h rer d i 
B rescia , dove e n tra m b i la s c ia m o  
ra ffre d d a re  i p ia t t i  n e l co n versare  an co ra  
un a volta d e lla  su d d itan za  verso l ’a rte  
U .S .A .,  d i K o s u th , d i B euys e de lla  
G erm an ia , d i K le in  e  M a n zo n i, d e g li 
ita lia n i e d i P ao lin i.
Cavellini è disteso e ricco di humour, 
forse anche inconsciamente sicuro di

una o c u la tezza  d i s c e lte  e de lla  so brie tà  
d e l suo p e rs o n a g g io ; la  sua s im p a tia  è 
fru g a le  c o m e il  su o  s d o p p ia m e n to  
[a ld ilà  d e l «c o n c e ttu a le»] ch e  m i 
p ro p o n e  a ll'u s c ita . - «77 d e lud erò , m a  
h a i p a rla to  fin o  a d  ora c o l s e g re ta rio  d i 
C ave llin i, lu i è  fu o ri B rescia , ed  è 
serio so , un pò  sco n tro so , 
lo  l ’ho  s o s titu ito , c i s o m ig lia m o  
p e rfe tta m e n te , so no  un s o lo  s o s ia » d ice  
s u l filo  d e ll'a m b ig u ità , d e l lec ito  
a rta u d ia n o , d e ll ’a s s io m a  tang ib ile .
In au to , r ito rn a n d o  a lla  s to rica  [m a  non  
an cora , in g iu s ta m e n te  a u to s to r ic izza ta ]  
via B o n o m e lli, p a r lia m o  d e l suo lavoro,
- «S i pensava fo s s i un m e g a lo m a n e  
in vece  fa cc io  i l  verso a lla  m e g a lo m a n ia , 
im p erve rsa n te  e d ila g a n te . La m ia  
o p eraz io n e  d i a u to s to r ic izza z io n e  è 
s e ria m e n te  iro n ica , d ram m a tica , 
sa rca s tic a , le tte ra ria , s to rica , c ritic a . A 
c e rti c r it ic i d ’a r te  o g a lle r is t i torna  
c o m o d o  ig n o rare  i l  m io  lavoro  d i p itto re  
svo lto  da a n n i e  an n i. La m ia  o p eraz io n e  
ha d a to  un co lp o  duro  a l  s is tem a  
a rtis tic o , s o n o  in c la s s ific a b ile , non  
e tic h e tta b ile : p e r  c la s s if ic a rm i 
sareb b ero  c o s tre tt i a d  usare  un  a ltro  
m e tro  d i g iu d iz io . H o  ro tto  co l s is te m a  
a rtis tic o  tra d iz io n a le  [io  ag g iu n g e re i 
c o n ve n z io n a le  e  c o d ific a to ]. M i  p ia c e  
d e fin irm i un in c o s c ie n te  co scien te» . 
L ’a s so n an za  co l caso , a d  e s em p io , d i 
B u zza ti, p a re  do v iz io sa . D ino  B u zza ti s i  
seccava q u an d o  q u a lc u n o  lo  de fin iva  
sc ritto re , s c ritto re  c h e  d ip in g e , anche .
La sua a tte n z io n e  p e r ch ia rire  la co rre tta  
p o s iz io n e  d e lla  su a p ittu ra  r is p e tto  
a l l ’im p e g n o  le tte ra r io  era  sem p re  
p ro n ta , e  g iu s ta m e n te .
La co n ve rs az io n e  r ip ren d e  n u o v am e n te  
in  casa: «seco n d o  tem po», s o n o  o rm a i 
le 14 .45. A ltr i en tre ra n n o  a lle  16, p e r  
vedere e p arla re , m a s ia  la  scena c h e  il  
p e rs o n a g g io  s a ran n o  g l i  s tessi.
L ’in fin ita  b io g ra fia  s te s a  su una s to ffa  
a lta  50  cm . e  lu nga 3 0 -5 0  m e tr i m i viene  
sro to la ta  a i p ie d i, g ra fic a m e n te  
c o m p a tta , s e g n ic a m e n te  r itm a ta  e 
p e rs is te n te , nera s c rittu ra  
a u to s to r ic izza n te .
La lu c id a  p re s e n ta z io n e  s u l c a ta lo g o  
d e lla  g ran d e  m o stra  a n to lo g ic a  a l 
P a lazzo  d e i D ia m a n ti d i Fe rrara  [ ’73] s i 
in n e s ta  n e l m io  cerve llo , o f  course:
«... G u g lie lm o  A c h ille  C ave llin i, m eg lio  
c o n o s c iu to  n e l m o n d o  d e ll’a rte  co m e  
a tte n to  e sc ru p o lo so  c o lle z io n is ta  e non  
c o m e  o p era to re  a rtis tico .
D i G u g lie lm o  A c h ille  C a v e llin i vengono  
p re s e n ta te  o ltre  un c e n tin a io  d i opere  
ch e  so no  e s e m p la r i d i una lu nga a ttiv ità  
c o n d o tta  con s tr in g a ta  co erenza  
s o s ta n z ia ta  d i una p ro b le m a tic a  tanto  
in u s ita ta  q u an to  p ro v o ca to ria , pe rch è

Cavellini
p ro p o s ta  senza a lcun  r ite g n o  e senza  
in ib iz io n i d i so rta .
I l  tipo  d i ricerca  che G u g lie lm o  A c h ille  
C a v e llin i c o n d u ce  è a s s e n te  d e l tu tto  d i 
c o p ertu re  fu o rv ia m i e  m ira  d ire tta m e n te  
a l su cce sso  e q u in d i a p o rs i c o m e  
p e rs o n a g g io  s to rico  e m itic o  in s iem e , 
s tru m e n ta liz za n d o  qu es ta  p e rs o n a lità  
co n  in te llig e n za  e s o tt ile  sp u d o ra tezza  
ed  in un  a m b ito  d i r ig o re  es te tic o - 
fo rm a le  in e c c e p ib ile .
G u g lie lm o  A c h ille  C a v e llin i fa p e rn o  con  
tu tto  il  p e s o  de lla  su a p e rs o n a lità  
fa n ta s tic a  e  v ivace s u lle  avan g u ard ie  
s to r ic h e  e co n te m p o ran e e , o ffre n d o  una  
p o s iz io n e  id e a le  e c o m p o rta m e n tis tic a  
d issac ra to ria  q u an to  im p e g n a ta  a o g n i 
livello» .
D op o  una breve r is p o s ta  a l te le fo n o  m i  
fa scorrere  tra le  m a n i una n u trita  se rie  
d i fo to  ch e d o c u m e n ta n o  fra m m e n ti 
s a lie n ti d i una p e rfo rm a n c e  rip resa  in  
v id eo tap e, te m a tic a  p rim a ria  d e l 
p ro s s im o  «c a ta lo g o -m o s tra  a 
d o m ic ilio » , in  c u i lu i, G .A .C ., scrive  la  
sua b io g ra fia  s u l co rp o  n u d o  d i un  
m o d e llo .
F la s h  A rt, l ’im p o rta n te  riv ista  
in te rn a z io n a le  d 'a rte , la «n u m ero  u n o » 
in  E urop a e tra le  q u a ttro  m a g g io ri 
te s ta te  n e l m o n d o  [c o n fe rm a to  d a l 
N e w s w e e k ] p a rle rà  an c h e  d i q u e s to  s u l 
p ro s s im o  n u m e ro : u n ’a m p ia  
d o c u m e n ta z io n e  p e r  i l  recen te  lavoro  d i 
C ave llin i.
P er m o lti c r itic i, g a lle r is ti, a r tis ti, il 
b iso g n o  d i c o n fro n ta rs i co n  le  
o p eraz io n i d i C a v e llin i d iven ta  
in e lu tta b ile , l ’a ttu a le  p o s iz io n e  d i 
p itto re -c o lle z io n is ta  e non p iù  d i 
c o lle z io n is ta -p itto re  è s c o m o d a  p e r  
m o lti m a ta ssativa  p e r  tu tti.
S c e n d en d o  n e l s e m in te rra to  ex g a lle ria  
d ’a rte  p ilo ta  n e g li a n n i ’50, vedo i s u o i 
q u ad ri, m o lti, a m m a s s a ti in s ie m e  a 
q u e lli d i a lt r i  a r t is t i ne lla  c o llez io n e , 
tu tt i v ic in i, s ile n z io s i, la s c ia m i un so lo  
s tre tto  se n tie ro  tra g li o p u le n ti s p ess o ri 
a d a g ia ti a lle  p a re ti. Un co s to s o  m are  
a p e rto  da un M o s è  la ico .
Tra i tan ti, m i es tra e  an ch e  un F o n ta n a , 
b e llis s im o , co n  ta g li o r izzo n ta li - 
«L ’u n ic o » - m i co m u n ic a  G .A .C .
M i ricordo , in m ezzo  a ta n te  cose, d i 
q u e llo  c h e  m i d isse  E ug en io  C a rm i 
q u an d o  g li c h ies i, lo  sc o rso  in verno  ne l 
su o  a s e ttic o  s tu d io  m ilan ese , - «C osa  
n e p e n s i de lla  a ttu a le  c o lle z io n e  d i 
C ave llin i? » : - «£’ sem p re  im p o rta n te  p e r  
un a rtis ta  avere un p e zzo  n e lla  sua  
co llez io n e» . E m i r ico rd o  p u re  d i qu an d o  
a l l ’in c irca  se d ice n n e , m i in c o n tra i con  
S can av in o  n e lla  v illa  d i Trad ate  su  una  
p ic c o la  g rad in a ta  d ’in g resso  id e n tic a  a 
q u es ta , c o m e  ad ess o , m en tre  sa lu to  
C a v e llin i in  un a  s itu a z io n e  a m b ie n ta le  
s im ile  in  tu tto , m a  non n e g li an n i, a 
q u e l m io  p r im o  in co n tro  im p o rta n te  con  
un p itto re .
F o rs e  an c h e  p e r  G u g lie lm o  A c h ille  
C ave llin i, J o h n  S tu a rt M i l l  ha s c ritto  n e l 
suo tra tta to : «L ’o p in io n e  p u b b lic a  è  ta le  
c h e  essa fa d e lla  o rig in a lità  un d e litto  ; 
ed è d e s id era b ile , a l fin e  d i sp ezzare  
s if fa t ta  tiran n id e , c h e  g li u o m in i s ia n o  
orig in a li» .

Ezio Compose



NEW ITALIAN ART SRL

A M A Z Z IN I  16 . T E L E F O N O  0 1 3 1 -93 23 4



FERRARIS & C.

oreficeria/gioielleria/vialedante10/tel.(0131) 94749/15048 valenza/italy



C. C. I.A .A . 45869

R IN O
FRA SCAR O L O
GIOIELLIERE
VALENZA

VALENZA PO
Corso Matteotti, 49 
Tel. 91.507

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



BarosoVecchio& C.all insegna di un’antica 

tradizione orafaVIALE BENVENUTO 

CELLINI,28 A - TEL.93Z35 - 

VALENZA PO



Marchio 160 AL

L U N A T I  s n c

FABBRICANTI
GIOIELLIERI
EXPORT

Via Trento Tel. 91338/92649 VALENZA PO



CREAZIONI ZETAO REFICERIA G IOIELLERIA E X P O R T  di G U I D O  Z U C C H E L L I
Uffici: Via MAZZINI, 4 -  '2' 91.537 -  VALENZA PO (ITALY)



= B -
BALESTRA
EVOLUZIONE DI UN ESPERIENZA

Deposito:
ETTORE CABALISTI
viaTortrino,10 - VALENZA ■ Tel. 92780



Davite &  Delucchi
Export-Gioielleria
Via Bergamo k 
Tel. (0131) 91731 
15048 Valenza 
Marchio n.1995

DALLE PRESTIGIOSE OPERE 
DEI MAESTRI CESELLATORI 
ALLE CREAZIONI PIU’ MODERNE 
IN ARGENTERIA E OREFICERIA

F. & A.GUIDI
W m ARGENTERIA

OREFICERIA»  “

15048 VALENZA ( Italy )
viaTortrino.6
Telef. (0131 ) 977934



LA PRODIAM, Anversa

Vi può aiutare 
a risolvere tutti 
i Vs/problemi 
di diamanti.
Scriveteci 
anche in italiano

15 Schupstraat 2000 ANVERSA (Belgio)

F A V A R O  SERGIOVALENZA
VIACAMURAT119 

TEL.94683
(ITALY)



s t a u r i n o  &  f i g l i
fabbrica oreficeria e gioielleria /  viale b. cellini 1 8 /te l .  (0131 ) 91 .0 4 8 /c .  post. 15 /m archio  473 a l /1 5 0 4 8  valenza (al)

Visconti & Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE, 15 - TELEFONO 91.259 

VALENZA PO

MARCHIO 229 AL



C O R R A O  snc
FABBRICA GIOIELLERIA

via Camurati, 1 •  Tel. (0131) 94737 
15048 VALENZA PO



"CONSORZIO GARANZIA CREDITO 
DELLA PICCOLA IMPRESA 
DELL’ARTIGIANATO ORAFO E ARGENTIERO"CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIACAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

AGLI ORAFI DI VALENZA (tra i migliori del mondo)LA CRA OFFRE... UN'OCCASIONE D'ORO



Opera anche nel settore
dei finanziamenti a medio termine
all'industria,
al commercio,
ed all'agricoltura,
dei mutui fondiari,
nonché nel campo del "leasing” ,
col tramite degli istituti speciali
dei quali è partecipante.

Filiale di VALENZA 
viale Lega Lombarda,5 
Tei 92754 /92755

BANCA 
POPOLARE 
DI NOVARA

AL 31 DICEMBRE 1974 
CAPITALE L. 4.107.101.500 
RISERVE L. 50.391.944.257

324 Sportelli 
86 Esattorie

Depositi 
fiduciarie 
conti c o ra li  
io credito
oltre
— —  — —

1

Banca anente 
perii commercio 
dei cambi

UFFICI
DI RAPPRESENTANZA 
A LONDRA,
FRANC£)FORTE sul Meno, 
ZURIGO e, 
di prossima apertura, 
BRUXELLES

TORRA LUIGI

VIA SALMAZZA/7/9 -TEL.94759 VALENZA

Oreficeria
Gioielleria

Specializzato 
in  verette

con pietre di forma



m
« i

fa b b r ic a n ti

o ra f i  g io ie llie r i
Viale Benvenuto Cellini, 36
Tele! 91261 

VALENZA PO

D O R IA  F .LLI

COBRILL
In te rn a tio n a l/

D IA M A N T I

38 VIA S.SALVATORE VALENZATEL.94549



AVRAM
Via Arzaga11 
Tel. (02) 4156958 
20147 MILANO
Recapito:
Via Melgara 2c 
Tel. (0131) 94726 
15048 VALENZA
PIETRE PREZIOSE 
di forma e classiche 
Diamanti 
Pietre di colore

LENTI &VILLASCO
VIA ALFIERI,15 • TE L93584 
15048 VALENZA PO

i

i l  %

E X P O R T
Fiera di Vicenza /stand n. 624

Dotati degli ultimi ritrovati nel campo della tecnica-orafa 
siamo in grado di offrire svariate creazioni, ottenute con una 
nuova e prestigiosa lavorazione dell'oro, basata su utensili 
di diamante.
Constaterete: perfezione, lucidità, durata e stile; in: anelli, 
boccole, bracciali, collane e fedine.



il Sanpaolo ha sempre una filiale apposta per voi:
fatela diventare la vostra filiale
succursale di Valenza 15048 corso Garibaldi 111/113
telefono (0131) 94721

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Marchio 1467 AL

Fratelli
CERIANA CANEPARI

s.p.a. RENZO
BANCA gioielleria
fondata nel 1821 Anelli antichi

fantasia
classici

TORINO • VALENZA Via del Castagnone Tel. 94289 • 
VALENZA PO



MARCHIO 2 0 0  AL

CARLO MONTANARI & C.di Carlo e Terenzio MontaldiGioiellerieViale Santuario, 23 ■ Tel. 91.273 ■ 94.790 VALENZA PO

IMPORT-EXPORT
Siamo in grado di offrirvi 
qualcosa in più perché:

•  80 anni di esperienza
nel commercio con l’estero

•  una profonda conoscenza 
dei mercati internazionali

•  filiali, rappresentanze, 
associate e corrispondenti 
in 5 continenti

•  personale esperto e 
qualificato

•  moderni mezzi tecnici 
ed operativi

ci consentono di prestarvi 
una completa 
e razionale assistenza

Banca
Commerciale
Italiana

ad Alessandria
corso Roma 1 (ang. via Alessandro III) 
tei. 51251

società per azioni - sede in milano -
cap. soc. L. 60.000.000.000 - riserva L. 23.000.000.000



BEGANI ARZANI
gioielleria

AL1030
C.C.LA.n. 75190

s.giovanni,17 
tel.(0131)93109 

15048 VALENZA

GIUSEPPE CAPRA
OREFICERIA

GIOIELLERIA
Lavorazioni in fantasia 

EXPORT

VIA  S. SALVATORE - RESIDENZA S. GIORGIO - VALENZA PO - TEL. 93144



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

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

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

Fiera di Vicenza (stand n. 407)

GIUSEPPE BENEFICO

W
-ijU  «r

<*s, 
h

Ì  «
i*

%

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 - Tei. 93.092



CANTAMESSARINO & FIGLIO
OREFICERIA
GIOIELLERIA

marchio

ViaG. Calvi 18 •  Tel. 9 Z 2 4 3 - VALENZA

pubblicità 
graphic design 

illustrazioni 
packaging 

marchi 
stands:

L 'O R A F O  V A L E N Z A N O  stud io g rafico Et fo tografico, tei. 91851

FRACCHIA 
& ALLIORI

Oreficeria - Gioielleria

Lavorazione anelli con prietre fini

CIRO. OVEST, 54 TEL. 93129 
VALENZA PO

FREZZA & RICCI

O R E F I C E R I A  - G I O I E L L E R I A

ANELLI UO M O

785 AL

V A L E N Z A  P O

15048 - VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 28 - TEL. 91.101



VOGGIOIELLIERI E ORAFI VALENZANI COOPERATIVAV.O.G.SOCIETA COOPERATIVA 

ARTIGIANA A RESPOSABILITA LIMITATASEDE ED ESPOSIZIONE 15048 VALENZA 

PO (ITALY) P.O. BOX 151

IVO
ROBOTTI

Oreficeria-Gioielleria
FABBRICAZIONE PROPRIA

via C.Camurati,27 
tei. 91992 

15048 VALENZA

BANCA NAZIONALE 
DELL AGRICOLTURA
Una grande banca in Italia e nel mondo.
Ogni operazione e servizio per tutti i settori 
economici.

Filiale di Alessandria
Via dei Martiri n. 12 - Tel. 65651/2/3/4  
Borsino - Tel. 65655
Filiale di Casale Monferrato
Via Paleologi n. 6-8 - Tel. 55151/2/3 
Borsino - Tel. 4941
Agenzie in Cerrina e Serralunga
Credito Agrario 

Cassa Continua



MARIO PONZONE 

& FIGLI
AL 
NEGOZIO 

DIRETTAMENTE IL GIOIELLO NUOVOVIA XII SETTEMBRE 49TELEFONO 93.38115048 VALENZA PO

ALBERA CARLO
d i  Id a  T e r z a n o  A lb e r a

OREFICERIA - GIOIELLERIA 

T U T T A  L ’O R E F I C E R I A  CON P I E T R E  D I  C O L O R E

| *5048 - VALENZA (Iraly) VIALE GALIMBERTI. 16 - TELEFONO 91.694

1283 A L

V a r o n a  G u i d o

•  ANELLI ACQUA MARINA E AMETISTA FINE %
•  ANELLI MONETA e li #
•  ANELLI PIETRE SINTETICHE
•  CORALLI —CAMMEI -  TURCHESI n v  • % /

VIA FAITERIA,15 • TEL.91038 * VALENZA PO v S r  •



P onzone & 
Zanchetta

15048

GIOIELLERIA 
OREFICERIA

VALENZA PO • CIRO. OVEST,90 • Tel.94.043

F A B B R IC A  O R E F IC E R IA
SI ESEGUONO LAVORI SU DISEGNO creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CCIAA 113948 AL

Sisto Dino
GIOIELLIERE - CREAZIONE PROPRIA
E X P O R T

VIALE DANTE, 4 6 B /1 5 0 4 8 VALENZA PO/TEL 93.343

Marchio 1586 AL

M a s i n i  G i u s e p p e

GIOIELLERIA OREFICERIA ARGENTERIA
CREAZIONE PROPRIA -  EXPORT

VIA DEL CASTAGNONE,6 8 - TEL.(0131) 94.418/91.190-15048 VALENZA PO(ITALIA)



BATTAZZI & C.FONDERIA LAMINAZIONI AFFINAZIONI CLORURI NITRATI

PER LA LAVORAZIONE EI METALLI PREZIOSI DELLE CENERI E DEI RESIDUI AUTO - PLATINO - ARGENTIERI - LABORATORIO15048 
VALENZA POVIA ALESSANDRO VOLTA 
7/9TEL. 91343

LEVAGIOVANNIEXPORTFABBRICA GIOIELLERIA 
E OREFICERIA

vasta gamma 
di anelli in fantasia 

elaborati con un tocco 
nuovo, giovane e moderno

Viale della Repubblica ,5 
Tel. 94621 • VALENZA



ANGELO
CERVARI

oreficeria • gioielleria

spille oro bianco, giallo, fantasia 

creazione propria

•  via alessandria, 26

• tei. 96.196 ■

15042 bassignana (al)

Marchio 1552 al

LUNATI
GINO

FABBRICA 
OREFICERIA

Specialità 
spille e anelli

Vasto assortimento
Viale della Repubblica, Condom. “ Tre Rose,, 5/F  

Telefono 91.065 15048 VALENZA PO

Marchio 689 AL

MUSSIO
CEVA

EXPORT 

OREFICERIA* GIOIELLERIA

ASSORTIM ENTO D I LA V 0 R / CON PERLE: 
ANELLI - SUSTE - BRACCIALI

Piazza STATUTO, 2 - Telefono 93.327 
15048 VALENZA PO (AL)

RU MA
M. RUGGIERO

PERLE COLTIVATE 
CORALLI 
CAMMEI 
STATUE PIETRA 

DURA
IMPORT- EXPORT

15048 VALENZA PO
Via Canonico Z u ffi, 10 
Telefono 94769



Dirce Repossi
GIOIELLIERE

Viale Dante,*9 • Teleff. 91480 • 15048 VALENZA PO

lenti & 
bonicelli

FABBRICA OREFICERIA ° GIOIELLERIA

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO
VIA M. NEBBIA, 20 ~ ®  91.082 ~ 15048 VALENZA PO

O R I T A L G I O I E L L E R I A

Anelli in brillanti c in perla 

JEWEUERY BIJOUTIRIE

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

FF

F e r r a r i s F e r r u c c i o
!
i O R E F I C E R I A - G I O I E L L E R I A
E X P O R T

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670 Fiera di Milano - Stand. 27461

15048 VALENZA PO Fiera di Vicenza - Stand 131



B A L D I  &  C . S N C

F A B B R IC A
O R E F IC E R IA  G IO IE L L E R IA

Marchio 197 AL

V IA L E  R E P U B B L IC A , 6 0  - 15048 VALENZA PO - T E L . 9 1 .0 9 7

D I T T A

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

FABBRICANTI GIOIELLIERI

1 5 0 4 8  VALENZA PO - 24. VIALE DANTE - TELEFONO 92.702 - MARCHIO 1363 AL \

Miniature e smalti a fuoco dipinti a mano per spille, 
anelli, orologi, ciondoli ecc.
Ritratti e riproduzioni artistiche, quadretti sacri per 
comunioni.

Fiera d i M ilano stand n °  27/613

GABRIELLA RIVALTA
Lab. via Pagliano 5

Tel. 3253 (0142) Casale Monferrato (AL)

OREFICERIA GIOIELLERIA

MARELLI & 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



MARCHIO 1058 AL

T
1926

BARIGGI & FARINA
F A B B R IC A  O R E F IC E R IA -  GIOIELLERIA
AL VOSTRO SERVIZIO NELL’ UFFICIO VENDITA

E X  P O R T

15048 - VALENZA (Italia)
Concessionaria esclusiva 
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux • de - Fonda) 

SEIKO TOKfo (Japan)

CORSO GARIBALDI, 144 - 146
TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

CARNEVALE ALDO
fabbrica oreficeria gioielleria

CREAZIONE PROPRIA 
marchio 671 AL

15048 VALENZA PO • VIA TRIESTE, 26 • TEL 91.662

Ogni problema viene risolto con il sigillo-etichetta UNISTO !!Con le sue svariate 

possibilità di esecuzione brevetate offre un notevole effetto personalizzato dei Vostri prodotti!!Il sigillo-etichetta UNISTO con il Vostro marchio facilita e garantisce l'acquisto al consumatore.UNISTOpersonalizzate il vostro prodotto con il contrassegno individuale.UNISTO22100 CONO - PONTE CHIASSOVIA CATENAZZI 3, TEL. 559.888

MEGAZZINI ALFREDOOREFICERIA - GIOIELLERIACHIUSURE PER COLLARE E BRACCIALI 
CON PERLEVIA G. LEOPARDI, 9 - TEL 91.00515048 VALENZAMarchio 398 AL



FOMFABBRICAOREFICERIAMODERNAAltri 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

PANELLI MARIO 
& Sorella Marchio 902 AL

FABBRICA OREFICERIA
SPILLE IN ORO GIALLO  
CON PIETRE DI COLORE 

C IR C O N V A L L A Z IO N E  O V E S T , 2 2  
T E L . 9 1 .3 0 2  15048 VALENZA PO

GIORGIO BETTON
LABORATORIO OREFICERIA 

GIOIELLERIA

l5030 (AL)

Strada Provinciale Pavia, 36 bis - Telefono (0131) 50108

■ Commissionaria per l'esportazione

■ Spedizioni Internazionali
■ Tutte le operazioni di commercio 

con l'estero

EOVEXPORT ORAFI s.r.l.

Via Mazzini, 11 (Piazza Don Minzoni) 
Tel. 93.395 - 94.593 
Telegrammi: Exportorafi - Valenza 
15048 VALENZA (Italia)



TINO PANZARASADAL 1945
OREFICERIA E G IO IELLERIA 
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Telefono 81.419

BONZANO ORESTE 
ARAGNI & FERRARIS FABBRICA oreficeria gioielleria

Vasto assortimento di anelli e boccole 
C R E A Z I O N E  PROPRI A  
M a r c h i o  276 AL
Valenza Po • L.go Costituzione, 15 • Tel. 91.105

gian carlo piccio
oreficeria
gioielleria £*£2AL 1317

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

CAVALLERO GIUSEPPEOREFICERIA GIOIELLERIAVIA SANDO CAMASIO, 13 - TEL 91402 - 15048 VALENZA PO



Valenza.
export

gioielleria
oreficeria
Viale Santuario ,50 
tei. 91321 
VALENZA PO

RICALDONE LORENZO
B racc ia li ■ Spille • Fermezze

VIA C. NOE', 30 • TELEFONO 92.784 • 15048 VALENZA PO

e *9

M
i

MARCA 01

MARCHIO

ARGENTERIE ARTISTICHE 
POSATERIE

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

MOSTRA PERMANENTE DI MILANO

Via Paolo da Cannobio, 11 • Tel. 87.55.27

TELEFONO N. 43.2.43 
TELEGRAMMI: IMA 
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 M ILANO.



Marchio 328 AL Barbero & Ricci
M A R C O

CEVA C A R L O

R E N Z O

a C re a z io n e  p ro p ria  
E X P O R T

RiCCi
VIA SANDRO CAM ASIO , 8 • TEL 91.027 

L  15048 VALENZA PO

Fabbricanti Orefici e Gioiellieri
Viale B. Celimi, 45 -  tei. 93.444 

15048 VALENZA PO

RASELLI FAUSTO & C. SPILLE ORO BIANCO

ANELLI FANTASIA

• w  i ^ P ANELLI CON ACQUAMARINE

Piazza Gramsci. 19 2  Lab. 91.516 - Ab. 94.267 LAPIS, AMETISTE E CORALLI

15048 - V A L E N Z A  PO

STEFANI ANTONIO
GIOVANE OREFICERIA-GIOIELLERIA

ORAFO DIPLOMATO
G EM M OLOGO

Dispone di vasto assortimento

INTRODOTTO IN ANVERSA Anell i  e sol i ta i res in monta tu ra
E VALENZA ESAMINA 
VALIDE PROPOS TE DI LA \/ORO Viale Repubblica, 30 - Telef. 93.281

15048 - VALENZA PO

VISCONTI Marchio 1570 AL

Z A G H E T T O

ANGELO- 
CARLO *

S T E F F A N I  
BAR BIERATO
G IO IE L LE R IA
Specialità:

OREFICERIA M O N T A T U R A  A N E L L I PER

M archio 700A L D O N N A  E B R A C C IA L I

v ia  tr ieste .l • tei. 91.334 VIA DI C IU CC A , 2 ang. Via San Salvatore - Tal. 94.679

15043 valenza po (ita ly)
15048 VALENZA PO



B A G N A  & F E R R A R I S  s .  r . l .

F A B B R I C A N T I

G I O I E L L E R I A VIALE LUCIANO OLIVA, 10

TELEFONO 91.486
E O R E F I C E R I A 15048 VALENZA PO

M A R C H IO  286 A l

DE CLEMENTE & VACCARIO
f  a b b r ic a  o re lic e r ia  c g io ie lle r ia

15048 V A L E N Z A  PO

VIA 29 APRILE, 22 - TEL. 91.064

LEVA SANTINO 
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Anelli a griffes lapidé
- M  *

diamantati • Fermezze r y
Via Carlo Camurati, 10

Telef. S3.118 n
15048 - VALENZA PO V*J

1
PASERO ACUTO PASINO

Chiusure per collane con perle
Férmetures pour colliers avec perles 

Clasps for pearls necklaces

pasero ,
. acuto

S c h l i e s s e n  f u e r  P e r l e n k o l l i e r s

m a rc h io 2 0 7 6  A L

m iniature e m ontatu re  p er camm ei e m o n ete  
e anelli in fantasia _ C io n d  li *

via carducci 17 /te l.9 1 .1 0 8 /1 5 0 4 8  valenza po
F March,°  643AL

RACCONE & STROCCO
VIA XII SETTEMBRE 2/A- « “9 3 .3 7 5  ■ 1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO

E r i k a

FABBRICA OREFICERIA e BIJOTTERIA IN ARGENTO 

C R E A Z I O N I  P R O P R I E

PROVERÀ LUIGI
Oreficeria - Specialità: montature per cammei, spille, 

bracciali, boccole, anelli

Vasto assortimento di catene, 
ciondoli bracciali e anelli (^ óT al)

( ☆  1825 AL)
Via XX Settembre, 3 8  -  ®  0 1 4 2 /6 3 2 8 3  

1 5 0 4 0  M IR A B E L L O  M O N F . (A L )

Via Acqui, 14 - Tel. 91.502 

15048 - VALENZA PO



F.LLI MORAGLIONE
F A B B R I C A N T I  O R A F I  G I O I E L L I E R I

PARM V A L E N Z A
 MARCHIO 428 AL - VIA SASSI, 45 - TEL. 91.718



g io ie lli d 'a u to r e

DAMIANO GRASSIfiera di VICENZA
stands n. 408/409/410/411/412 tei (044) 44500 - int. 266
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