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Il I II 111111 MIMI
MASSIMA SILENZIOSITA’

Esclusivista per la vendita in Ita lia :

U M B E R T O  B O N I A R D I  - M i l a n o
Uffici commerciali e magazzino: via A. Mario, 26 - Tel. 432.259 - 487.896 
Negozio ed esposizione: via Valpetrosa, 5 - Tel. 873.665 - 892.877

laminatoi FIMO, frutto di una 

lunga esperienza, sono prodotti 
di alta qualità che concentrano 

tutti i moderni miglioramenti of

ferti dalla tecnica costruttiva delle 

macchine per oreficeria. Essi vengono 

allestiti nei tre tipi

110

LUCE CILINDRI: 140

160

adatti rispettivamente ai la
boratori artigiani, ai medi ed 

ai grandi laboratori.

Per più precisi ragguagli tecnici 

richiedeteci l'opuscolo illustra- 

k tivo.



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

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

CARLO 
ILLARIO « F“
S. P. A.

Viale Benvenuto Cellini n. 14 ■ Telefono 91.318 V A L E N Z A  PO

BATAZZI & C Laboratorio

per la lavorazione

dei metalli preziosi

delle ceneri
i»« La ■ Uopi laie ouuidlc L* OiUUUìUUw

e dei residui

auro - platino - argentiferi

V A L E N Z A

V I C O L O  D E L  P E R O  N. 16 - T E L E F O N O  9 1 3 4 3 F O N D E R I A

L A M I N A Z I O N I

A g e n z i a  in A L E S S A N D R I A A F F I  N A Z I  0  N 1

V I A  M I L A N O ,  4 0  - T E L E F .  3 6 5 3 CLORURI

N I T R A T I

P L A C C A T I
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IN  IT A L IA  / 4 u  o /Q n n a r a lo n e
F A C C I O T T I  & A R A G N I

FABBRICA GIOIELLERIA

g»™  VALENZA
V I A  C. C U N IE T T I 16  - TELEFO NO 9 1 .4 0 7

MARCHIO 301 AL

DITTA

C. ROTA & F IG L IO
FABBRIC A G IO IE L L E R IA

VALENZA
VIA S. SALVATORE - TELEFONO 91.306

MARCHIO 704 AL

DITTA

FRATELLI

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

VALENZA
VIA CARLO NOÈ,  11 -TELEFONO 91.719

M A R C H I O  1 2 8  AL

ìs ììité
msm

E N E L  M O N D O

UFFICIO VENDITA

PARM S. A. CORSO GARIBALDI, 21 TELEFONO 92.722

VALENZA PO ( I T A L Y )



Marchio 582 AL

UFFIC IO  V E N D ITA

ESPO RTAZIO NE

LABORART
di RONZA - GAUDINO - TEIA

fabbrica gioielleria - oreficeria

VALENZA PO - VIA MAZZINI 20 - TELEFONO 91-215

Fabbrica di oreficeria e gioielleria M e t a l l i  p r e z i o s i

«ORIV» "ORIV*
di L U I G I  R IV E R A di L U I G I  R IV E R A

V A L E N Z A  PO V A L E N Z A  PO

CORSO MATTEOTTI, 14 TELEFONO 91.250

M  A  R  C  H  1 C

VIA CARLO NOE', 4 TELEFONO 92.751

3  a 5  1  A L

Laboratorio Analisi e Lavorazione Metalli Preziosi

delle Ceneri - Pulimenti e Residuati Auro-Piati- 

niferi-Argentiferi - Fondite - Affiliazioni - Saggi

IV



M a r c h i o  3 6 3  A L

F.LLI D O M A
FA B B R IC A N T I O R E F IC E R IE  E G IO IE L L E R IE

C. O. I. A. 39153 - A LESSA N D R IA

V A L E N Z A  PO

Via C. Cunietti, n. 4 - Telefono 91.261

MARCHIO 671 AL

Carnevale Aldo
FABBRICA OREFICERIA

G I O I E L L E R I A

Via Trieste ang. Via Sassi, 18 - Tel. 91.662 

VALENZA PO

Cuti le nuovissime attrezzature di laboratorio, 
la competenza ullravenlennale di lavoro

O v u li  | | |

oggi, può offrire le più perielio 
copie fotografiche dei vostri 
oggetti d’oreficeria.

Per I vostri cataloghi, consultate 
e provate :

VALENZA PO
V ia  L ega Lom barda n. 7 

, T elefono 91.656

Marchio 160 AL

n f  •u^unan

F A B B R I C A N T I

G I O I E L L I E R I

IMPORT - EXPORT

LDa leu za JDo

VIA TRENTO, N. 6 -  TELEFONO 91.338

MARCHIO 529 AL

F.LLI RA1TER1
Oreficeria in Granate -  Rubini 

Acquamarine 

VALENZA PO

Via G. Carducci, 1 Telefono 91.968

M A R C H I O  8 9 4  A L

forlani
fiancarlo
O R E F I C E R I A

Sftecial i tà:  a ne l l i  f a n t a s i a  p e r  d o n n a  e s p i l l e  

V A L E N Z A  P O  - v ia  s o l f e r i n o  4  - te i .  Ol.MOI
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foto NAZIONALE PORTASIGARETTE - TROUSSES - GUILLOCHÉES

DI GATTA MAGGIORINO Ficalbi Adolfo |Gmo|
La tecnica della fotografìa  

al servizio  dell'orafo
ARGENTIERE ORAFO

V A L E N Z A  P O V A L E N Z A  P O

VIA ROMA N. 7 - TELEFONO 91.116 VIA LEGA LOMBARDA, 11 - TELEF. 91.608

MARCHIO 3 9 5  AL M A R C H IO  197 A L

FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

NORESE SERGIO Fratelli BALDI
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

V A L E N Z A  PO VALENZA PO

Piazza Statuto, N. 3 — Telefono N. 92.312 Viale della Repubblica, 29 Telefono 91-097

MARCHIO 4 6 6  AL MARCHIO 288 AL

P R O V E R À  L U I G I
F M '  C A N T A M E S S A

O R E F I C E R I A
Specialità: Montatura per cammei FABBRICANTI OREFICI E GIOIELLIERI

spille, bracciali, boccole e anelli Creazione propria

VALENZA PO
Via del Santuario, 8 Telef. 91.502 Via V. Veneto, IO - Tel. 91.421 - VALENZA PO

Marchio 713 AL M A R C H IO  414 A L

C A N TA R E LLA  R E M IG IO F r a t e l l i  C O N T E
O R E F I C E R I A B I J O T T E R I A  - O R E F I C E R I A

Creazione propria
VALENZA PO Via Mazzini n. 26 Tel. 91-604

Vicolo del Pero, 16 Tel. 92-768 VALENZA PO

F A B B R IC A  O R E F IC E R IA M a r c h i o  5 5 9  a l

ANELLI FANTASIA - MIGNOLI - SPILLE

Ditta AMISAMO E T T O R E  Marchio 658 AL
D E  G A E T A N O  A R C A N G E L O

FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

VIA G. CARDUCCI N. 3 - TEI. 92.034 - V A L E N Z A  P O VALENZA PO - CORSO GARIBALDI, 27 - TEL. 92.103

VI



FABBRICAZIONE PROPRIA DI GIOIELLERIA 

E O G G E T T I  DI  A L T A  F A N T A S I A

V IS C O N T I

&

B A L D I
MARCHIO 229 AL

VIA DANTE, IO-TEL. 91 259 -  VALENZA PO

L a v o r a z i o n e

I T A L I A N A

di
D E B E R N A R D I

M  E T A L L O  e

A  R T I S T I C O  CORNAGLIA

Fabb r ica  A r g e n t e r i a
specializzata in :

C O R N IC I  

C O F A N E T 1 1  

P O R T A R IT R A T T I 

P O R T A G IO IE L L I 

P O R T A M IN IA T U R E  

S O P R A C U L L A  

P O R T A R O S A R I 

P O R T A C IP R IA

E S P O R T A Z I O N E
V IA  S. M A R IA  DI C A S T E L L O , 7  - T E L  5 7 .0 9 4  

ALESSANDRIA

C .C .I, A. 

Alessandria 9021

C .C  P. 23 /20476

__ _

m i n i  El511 ti n rej| Piti F.ìlc

U ff ic i:  A L E S S A N D R IA  

V ia  T ren to , 1 -  T e l. 31.11

C.C.I.A. Alessandria 31787

GIOIELLIERI

F a b b r ica  : V A L E N Z A  

V ia  A s t i ,  6  T el. 9 1 .7 0 5  

M A R C H I O  2 5 5  A L

Ufficio vendita delle fabbriche 
di oref iceria e gioiel leria :

GARAVELLI  ALDO 

ANNARATONE PIETRO 

MOLINA OTTAVI O
SEDE CENTRALE: VALENZA PO (Alessandria) via Dente, 9 - Tel. 92.324 - C.C.I.A. Alessandria 64.770 

FILIALE DI MILANO: Via F. Baracchini, 10 - Telefono 80.61.48

VII



Una novità assoluta nel campo delle apparecchiature di fusione:

Fonditrice e le ttrica  e centrifuga combinate per la colata 

e la centrifugazione simultanea di m etalli a punto di fusione 

inferiore ai 2.000° C.

Fonde e centrifuga elettricamente:

• ARGENTO
• ORO GIALLO
• ORO BIANCO
• LEGHE PLATINATE

• PLATINO

Brevetto mondiale

Una fusione

• RAZIONALE
• IGIENICA
• METALLURGICAMENTE PERFETTA mod. HLS ■  1

Rich iede te  l ’ o p u s c o lo  i l lu s t ra to  o p p u re  senza a lcun  im p e g n o  la v is ita di un ns. in c a r ic a to  che  vi p o t rà  fo rn i r e  

o g n i  d e t ta g l io  tecn ico .

li nostro Centro Tecnico - Sperimentale pone gratuitamente al Vostro servizio la propria 
attrezzatura per assolvere con la massima serietà ad ogni Vostra esigenza dimostrativa.

A R N O  LINDNER - M Ü N C H E N  25
Rappresentante :

IMPERIALI & BELTRAMINI • MILANO - ? .u  BORROMEO, 14 - TEL 898.626
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SPED IZIO N E  IN  ABBONAM ENTO P O ST A L E  

GRUPPO III

Rassegna di idee e problemi 

dell'oreficeria edita a cura 

dell’Associazione Orafa Valenzana

D I R E T T O R E  R E S P O N S A B IL E

G I O R G I O  A N D R E O N E

D i r e z i o n e ,  R e d a z i o n e ,  A m m i n i s t r a z i o n e  

S e d e :  P i a z z a  D o n  M i n z o n i  - V a l e n z a  Po

Per  la pubblicità rivo lgersi presso l ’A m m inistrazione 

della R iv is ta

A utorizzazione n . 65 del T ribunale  di Casale M onferrato 

in da ta  12 dicem bre 1958, m odificata in data 6 m arzo 1959

S O M M A R I O

Note di Storia dell’Oreficeria . . . pag. 2

Il Corriere delle Gemme: Smeraldi di
Sintesi e smeraldi naturali . . . »  5
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di S. Bernardino................................» 10
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Note di
storia

dolio

Oreficeria

Croce reliquiario in cristallo di rocca con miniature 
(secolo  XIV) /I s s is i,  Tesoro di San Francesco.

In queste brevi note intendo ricordare certi aspet
ti dell’oreficeria del passato, oltre alle figure di 
alcuni grandi orefici — artisti completi — molte 
volte passati alla storia come pittori, scultori od 
architetti valentissimi.
Inizio facendo una breve storia del periodo medio
evale. Parlando dell’oreficeria in generale, è bene 
ricordare che già nel « dugento » l’arte degli orafi 
era regolata da statuti che garantivano, fra l’altro, 
le qualità del metallo, Inoltre, dal trecento in poi 
si impressero anche le marche delle città su ogni 
oggetto. Erano dei veri marchi impressi a pressio
ne, in modo da garantire e distinguere l’origine e 
caratterizzarne la scuola. /
La tecnica più usata era quella dei lavori di piastra 
e cesello (sbalzo) a rilievo ed a tutto tondo. Inol
tre era molto usata la tecnica della filigrana, oltre 
all’incisione, lo smalto ed il niello. L’ornamenta
zione, specie oltr’alpe, risentiva l’influenza gotica, 
che più della romanica si prestava al lavoro di 
smalto e cesello. Esempi di oreficeria di influenza 
gotica, la troviamo in Italia nel S. Nicolò di Bari 
(reliquario a forma di Cattedrale) nel S. Francesco 
d’Assisi (Tesoro di S. Francesco) (foto n. 1). Altre 
opere di evidente influenza francese sono anche il 
reliquario della Fuga in Egitto del Duomo di Sa
vona come la teca sorretta da Angeli che si trova 
a Bologna nel tesoro di S. Domenico.
Buona parte di questa influenza stilistica, è anche 
dovuta al fatto che molti orafi stranieri vennero 
a lavorare in Italia, in modo particolare alla corte 
Angioina di Napoli. La Toscana, era la regione 
più feconda e stilisticamente forse la più italiana. 
A Pisa, orafi valenti risentivano in modo partico
lare dell’insegnamento di Nicola Pisano, mentre 
a Pistoia, Andrea di Ognibene risente maggior
mente dell’influenza di Giovanni Pisano, nell’isto- 
riare la fronte dell’altare argenteo di' S. Jacopo 
nel Duomo e quindi più francese e gotica.
Nula abbiamo dei lavori di oreficeria di Andrea 
da Pontedera, ma sappiamo che dalla sua bottega 
è venuto quel Gilio Pisano autore delle statue di 
S. Jacopo per lo stesso altare nel Duomo di Pi
stoia (foto n. 2 e foto n. 3).
Siena, grande in tutte le arti, non lo fu da meno 
in oreficeria. Gli smalti trasparenti di Guccio di 
Mannaia, insegnarono non solo agli orafi suoi se
guaci, ma agli stessi pittori, sì che lo stesso Pietro 
Lorenzetti, nelle sue opere, risente di quel disegno 
incisivo caratteristico di questi piccoli smalti. Se
guace di Guccio, fu Ugolino da Vieri, autore fra 
l’altro del reliquario del S. Corporale del Duomo 
di Orvieto, splendida opera, sTa come disegno, sia 
dal punto di vista tecnico, dove gli smalti vibranti 
di tonalità- coprono il fronte con le storia del S. 
Corporale, ed il verso con le storie del Cristo 
(foto n. 4).
La scuola senese, ebbe altri maestri, fra i quali è 
bene ricordare Landò di Pietro, Toro da Siena 
(che fu orafo ad Avignone alla corte papale dal 
1309 al 1330 sotto il Pontificato di Clemente V e 
di Giovanni XXII), Pietro di Simone ed altri. 
L’influenza esercitata da questi artisti, si fece sen-
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tire anche all’estero, tanto che è difficile attribuire 
altre origini ad opere di sicura derivazione senese, 
sia in Francia (statuina di argento della Madonna 
donata da Joanne d’Evreux nel 1939 all’Abbazia 
di S. Denis - Museo del Louvre), sia in Inghilterra 
(piviale con l’Annunciazione, Londra, Victoria and 
Albert Museum) il cui disegno è di indubbia deri
vazione senese.
Ad Avignone, Giovanni di Bartolo era l’argentiere 
del Papa. Insieme a Giovanni di Marco, ebbe ad 
eseguire due reliquari con i busti di S. Pietro e 
di S. Paolo, donati da Urbano V alla Basilica 
Lateranense, ed ora scomparsi. Dello stesso Gio
vanni di Bartolo, ricordiamo! il reliquario di S. 
Agata, nella Catedrale di Catania dal ricco ed

abile cesello.
Dell’oreficeria lucchese ricordiamo l’ornamentazio
ne della tunica del Volto Santo — del 1384 — 
dal disegno di influenza gotica. Della corrente 
fiorentina, tra le più notevoli della Toscana ricor
diamo Nardo di Cione ed in particolare i basso- 
rilievi e gli smalti di un calice nella collegiata di 
Borga, di Francesco Vanni.
Dello stesso ricordiamo il reliquario di S. Repa
rata in S. Maria del Fiore a Firenze. Pure in S. 
Maria del Fiore è notevole il busto di argento di 
S. Zanobi, opera del fiorentino Andrea Arditi (del 
1331) con ricchi smalti disegnati alla senese. 
Notevolissimo è l’altare d’argento del Battistero 
di Firenze ora al Museo dell’opera del Duomo, 
opera di diversi orafi fra i quali annoveriamo 
Betto di Gerì, Leonardo di Ser Giovanni, Cristo- 
foro di Paolo e Michele di Monte.
Questo altare, ha riquadrature architettoniche con 
cornici e tabernacoletti, nicchie e statuette in un 
insieme di grande effetto decorativo, anche se lo 
sfarzo delle decorazioni non è sempre proporzio
nato al buon gusto delle stesse.
Dell’orafo fiorentino Romolo di Sennuccio è il 
reliquario della Croce a Pistoia, pure esuberante

M A R C H I O  4 6 4  AL 1 9 5 4  - M I L A N O

S. C A V A L L I X T R I E N N A L E
D IP L O M A  D I C O U A 8 0 R A Z I O N I

Fabbrica di G ioielleria  *  Oreficeria

1957  - M I L A N O

XI  T R I E N N A L E
D IP L O M A  D I C O L L A B O R A Z IO N I

VIA MOROSETTI - VIA B. CELLINI, 22 - TEL. 91- 164

VA L E N Z A  P O

195 9  - F IR E N Z E

XXIII M O S T R A  I N T E R N A Z I O N A L E
P R E M I O  P E R  L E  M I G L I O R I  C R E A Z I O N I
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di forme e di motivi decorativi che lo appesanti- 
scono notevolmente.
Ad Arezzo, operarono gli orafi Pietro e Paolo, dei 
quali ricordiamo il busto di S. Donato nella Pieve 
di Arezzo, dai ricchi smalti trasparenti ed opachi 
e dalle stupende gemme incastonate (foto n. 5). 
Pure rUmbria è ricca di oreficerie sacre trecente
sche, che in gran parte risentono dell’influenza 
senese.
A Gualdo Tadino, bellissimo esiste un calice del 
senese Duccio di Donato. A Perugia in S. Dome
nico si trova un calice istoriato di Ugolino di Vieri 
e di Viva di Landò. Nelle collegiate di Orte si 
trova una croce di Vannuccio di Viva e di un 
orafo senese certamente è il pastorale del Duomo di 
Città di Castello dagli smalti — vivi e finissimi di

U g o l i n o  d i  V i e r i :  R e l i q u i a r i o  d e l  C o r p o r a l e  d i  B o l s e n a  

( 1 3 3 8 )  O r v ie to ,  C a t te d r a le

P i e t r o  e  P a o l o  A r e t i n i :  B u s t o  r e l i q u i a r i o  d i  S a n  D o n a t o  

( 1 3 4 6 )  A r e z z o ,  C h ie s a  d i  Santa  Maria d e l l a  P i e v e .

fattura — che risentono indubbiamente delle pit
ture dei maestri senesi.
Pure nelle Marche è evidente l’influenza senese e 
tale è l’origine della Croce smaltata del Duomo 
di Camerino, mentre a Offida, importante è la 
croce di S. Agostino questa volta bizantineggiante 
munita di campanellini e catenelle, che è di gran
de effetto coreografico ed è stata certamente ese
guita da orafi locali.
L’opera più importate che rimanga a testimoniare 
la tendenza stilistica degli orafi locali, alieni da 
influenze toscane ricollegati semmai, come prima 
accennato, all’oreficeria ravennate bizantina, è il 
paliotto argenteo del Duomo di Ascoli Piceno di 
gusto popolare.

Luigi Visconti

S.p.A. INDUSTRIE  

G R A F I C H E  E 

A F F I N I

GI À B A R A B I N O  
& G R A E V E

CAPITALE INTER. VERSATO 
L. 108 000.000

50.58.46-S0.58.66

MANIFESTI - CARTELLI - CALENDARI 

CARTOLINE - OPUSCOLI - PIEGHEVOLI

A gente : G U ID O  C A N E P A



Sm eraldi di sintesi e Sm eraldi naturali
( C o n t in u a z io n e  d e l n u m e r o  p r e c e d e n te )

L'intervento della 
Federal Trade Commission 
La situazione, evidentemente, non era tale da 
soddisfare la controparte interessata, tanto più 
che i gemmologi, pur ammettendo le difficoltà 
del riconoscimento, sostengono di essere sem
pre, in ogni caso, in grado di riconoscere le 
due pietre.
DalVazione promossa di conseguenza è scatu
rita, il 2 maggio di quest’anno, una delibera, 
della Federal Trade Commission (Commissione 
Federale Commerciale) degli Stati Uniti d’Ame
rica (il paese dove avviene la produzione degli 
smeraldi sintetici « Chatham ») la quale proibi
sce alle società responsabili di affermare che le 
pietre di loro produzione sono « coltivate », na
turali, od identiche alle pietre naturali, e di 
usare la parola « smeraldo » per descrivere tali 
pietre, a meno che essa sia preceduta o seguita 
da una parola come « sintetico » che faccia com
prendere pienamente la natura del prodotto, 
ed il fatto che si tratta di pietre non naturali. 
Tale delibera, dispone che gli interessati deb
bano, entro sessanta giorni dal ricevimento, no
tificare per iscritto alla commissione come in
tendano ottemperare alla disposizione.
E’ da notare che la delibera è statai accettata 
dalla ditta produttrice e dalle due ditte vendi
trici. La decisione della Federal Trade Com
mission, pur essendo valida nei soli Stati Uniti, 
ha molta importanza, in quanto è facilmente 
prevedibile che molti altri stati, potranno in 
seguito attraverso i proprii competenti organi 
emanare analoghe disposizioni.
In Italia, per il momento, non vi è ancora al
cuna legge, od accordo fra le parti, che impedi
sca l’uso delle denominazioni citate, ma, eviden
temente, essendosi la Federazione Nazionale

Pietre Preziose fatta parte diligente in tal sen
so, pensiamo che tra non molto si avranno delle 
novità.

Lo /
Smeraldo "Creato,,
Nel frattempo, in America, si sono avute altre 
novità. I fabbricanti ed i distributori degli 
« smeraldi sintetici Chatham » pur avendo ac
cettato la decisione della Federal Trade Com
mission, non intenderebbero utilizzare la parola 
« sintetico » e, poiché è in loro facoltà di pre
sentarne una equivalente, essi hanno proposto 
la dicitura « creato ».
Immediatamente l’apposito ufficio si è messo 
al lavoro per accertare se la parola « creato » 
può essere considerata sinonimo di « sintetico ». 
Una serie di rapporti di personalità del mondo 
commerciale gioielliere americano, ed il parere 
degli studiosi di gemmologia, aiuterà la Federai 
Trade Commission nella sua decisione.

Ciò che ne pensano 
i competenti
Per il momento, non sappiamo ancora quali so
no gli sviluppi della situazione, ma è interes
sante riportare i giudizi emessi in questa ed in 
precedenti occasioni da alcuni di tali persona
lità, e da studiosi:
Armand Moss, Presidente della « India Precious 
Stone Corporation » e rappresentante della 
«Precious Jevel Association of America» fra 
l’altro così si esprime:
«... ed è mia opinione che anche il più astuto 
degli avvocati non possa con successo sostenere 
che la parola ’’creato” rivela l’origine del pro
dotto... ».
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Il dottor Gubelin (eminente gemmologo) so
stiene :
« Anche se è del tutto comprensibile Vatteggia- 
mento di Chatham, noi non possiamo permet
tere che la sua propaganda faccia uso di espres
sioni che possano indurre ad errate interpreta
zioni, e dacché sia la scienza linguistica che la 
scienza della natura hanno chiaramente definito 
Vespressione ” sintetico ”, non c’è nessuna pos
sibilità di contorcerne il significato per solo 
scopo propagandistico. Se dovessimo permettere 
che chiare definizioni, che sono state stabilite 
per esatte circostanze scientifiche, vengano de
formate in altri significati, la confusione che 
ne deriverebbe nella scienza e nel commercio 
sarebbero inimmabinabili ».
Ed il giudizio della Prof. Speranza Cavenago 
Bignami Moneta, Direttrice del Laboratorio 
Gemmologico di Stato, presso l’Istituto Profes
sionale di Oreficeria B. Cellini di Valenza, è il 
seguente :
«... La parola ” creato ” potrebbe prestarsi a 
false interpretazioni: le pietre preziose sono 
” create ”... dalla natura; le pietre sintetiche so
no ” create ”... dall’uomo. Ritengo perciò che la 
parola ” creato ” senza l’aggiunta di una speci
ficazione complicherebbe il mercato...
«... Un cambiamento nella nomenclatura inter
nazionale delle pietre preziose non può venire 
adottata a volontà di singoli individui, ma in 
seguito ad esame delle varie questioni in sede 
di Congressi Internazionali Gemmologici. L’ac
cettazione di una dicitura quale ” creato ” per 
gli smeraldi sintetici, implicherebbe un prece
dente anche per i diamanti sintetici se venis
sero in futuro usati in gioielleria, nonché per 
i rubini e zaffiri sintetici che si ottengono oggi 
con procedimento analogo a quello degli sme
raldi...
«... Personalmente comprendo benissimo il pen
siero del Signor Chatham (e ne ho ampiamente 
descritto le ragioni nel mio volume «Gemmo-

logia » pagg. 456-468 - Edizione Hoepli, Milano 
1959) il quale intenderebbe adottare per i suoi 
prodotti una denominazione che faccia com
prendere al compratore che si tratta di una 
sintesi ottenuta in modo diverso da quelle otte
nute con il sistema Verneuil e questo a scopo 
commerciale, logicamente per valorizzare i suoi 
prodotti. Non si può dare torto a questo suo 
intendimento, ma il difficile sta nel trovare una 
dicitura che non si presti ad equivoci e non 
abbia a creare gravi precedenti per ciò che in 
futuro l’uomo riuscirà ancora ad ottenere in 
questo campo...».

Conclusioni

Come si vede, non sembra molto probabile che 
la parola « creato » sostituisca la definizione di 
« sintetico », ma come è logico, l’ultima parola 
spetta, almeno in Americat alla Federal Trade 
Commission; senza contare che non è pensabile 
che le aziende produttrici} e distributrici degli 
smeraldi prodotti da Carrol F. Chatham, se ne 
stiano con le mani in mano. Certamente saran
no interessanti gli sviluppi della\ situazione, e 
non tarderemo molto a conoscerli. Per quanto 
concerne le ripercussioni in Italia, crediamo che 
gran parte del futuro atteggiamento delle parti 
in causa dipenderà dal pronunciamento della 
Conferenza Gemmologica Internazionale, ed è 
ormai certo che in questa sede se ne discuterà. 
Infatti, la prof. Cavenago, rappresentante del
l’Italia alla Conferenza, ci ha precisato la sua 
intenzione di portare la questione sul tappeto, 
al fine di chiarire al massimo una situazione 
che, sia dal punto di vista scientifico che da 
quello commerciale, si presta a false posizioni. 
Attendiamo perciò una decisione che non leda 
quanto c’è di giusto nelle aspirazioni delle due 
parti.

TECHNICUS

MARCHIO 131 AL

LUCIANO BAIARDI
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Ricordo di Lodovico Pogliaghi
1857  -  1950  I fiori s 'incontrano per tutto

m a non tutti sanno tessere una corona

A. Grün

S o n o  r a r i  c o lo ro  c u i n o n  s ia  su c ce sso  p u r  c o l c a le n 
d a r io  s o t t ’o cch i d i a n t ic ip a r e  o p o s t ic ip a re  s e n z a  
v o le r lo  in  u n o  s c r i t to  la  d a t a  d i u n o  o p iù  g io rn i;  
m a  u n  caso  d a  s e g n a la re  è q u e l lo  d i  a v e r la  a r r e 
t r a t a  d i  s e c o li  e d i  t r o v a r s i  a  r a g io n  v e d u ta  n e l  
g iu s to ,
Q u e s to  caso  è q u e l lo  o cco rso  a i  p r im i  d e l  seco lo  a  
u n  i l lu s t r e  P ro fe s s o re  d e l l ’A c c a d e m ia  d i B r e r a  —  e 
v a  s a n s  d ir e  u n  a r t i s t a  —  ch e  d o v e n d o  a p p o r r e  u n a  
d a ta  su  u n  d o c u m e n to  sc r is s e  m ille c in q u e c e n to .. .  a n 
z ic h é  m ille n o v e c e n to ...
Q u a lc u n o  n e l r ic o r d a r e  —  p e r  s e n t i to  d i r e  —  q u e l la  
d is t ra z io n e  si f e r m a  l ì  p u r  f a c e n d o  il n ó m e  d e l l 'a r 
t is ta ,  m a  u n  su o  b io g ra fo  c h e  g li fu  a m ico  e c h e  
e b b e  la  v e n tu r a  d i a v e r e  la  n o tiz ia  d i p r im a  m a n o  
ci r a c c o n ta  ch e  il P ro f e s s o r  P o g lia g h i,  p o ic h é  d i  lu i  
s i t r a t t a v a ,  r i le t to  i l  d o c u m e n to  e a c c o r to s i  d e l l ’e r 
r o re  e s c la m a v a  n e l su o  d ia le t to  m e n e g h in o : « A  d ì  
la  v e r i t à  l ’è m in g a  a  s c r if f  c h e  gò s b a g lià  m a  l ’è  a 
n ass!  » ( V e ra m e n te  n o n  è a  s c r iv e r e  c h e  h o  s b a 
g l ia to  d a ta ,  m a  è  a  n a s c e re ! ) .
A  q u e l l ’a s s e r to  n e s s u n o  d e i p r e s e n t i  a n d ò  fo rs e  p iù  
in  là  d a l v e d e r e  in  lu i l ’a r t i s t a  c o lto  e c o m p le to  p e r  
il q u a le  co m e p e r  g li a r t i s t i  d e l  R in a s c im e n to  n o n  
e s is te v a  u n ’a r te  p u r a  e u n ’a r te .. .  a p p l ic a ta  m a  so l
ta n to  l’A r te  con  te c n ic h e  e fo rm e  c h e  im p o r ta v a  
c o n o sc e re  c o m ’e g li le co n o sce v a .
P i t to r e :  co n  i c a r to n i  d e l le  a l le g o r ic h e  f ig u ra z io n i 
d e l  G en io , d e l la  F o rz a , d e l la  S to r ia  p e r  i m o sa ic i  
d e l le  lu n e t te  s u lle  p o r te  d e l F a m e d io  d e l  C im ite ro  
M o n u m e n ta le  d i M ila n o  (1887), m a n e llo  s te s so  e d i 
ficio  è o p e ra  su a  la  s ta tu a  in  m a rm o  « L a  G lo r ia  * 
s u l l ’in g re s s o  p r in c ip a le ' e co m e s c u lto re  s i e ra  g ià 
re s o  n o to  a n n i  a d d ie t r o  co n  il b ro n z o  « P ro m e te o » .  
P i t to r e  lo è a n c o ra  n e l c o m m e n to  f ig u ra t iv o  a l te s to  
d e l la  « S to r ia  d ’I ta l ia  » d e l B e r to l in i  n e l q u a le  l ’u m a 
n o  e s e re n o  r ie v o c a r e  di c o s tu m i o l t r e  a  d a r  p r o v a  
d i u n a  c u l tu r a  s to r ic a  g ià  c o n s id e ra ta  r a r a  d o te  d i 
p o c h i m a e s t r i  d e l la  p r e c e d e n te  g e n e ra z io n e ;  co n  p iù  
d i t r e c e n to  ta v o le  si a f fe rm ò  e q u i l ib r a to  e la rg o  
c o m p o s ito re  s e n z a  c a d e re  n eH ’im b a ro c c h im e n to  d e l

g e s to  e d e l l ’a m b ie n te .
A  d ir e  d e l l ’a r c h i te t to  b a s te r e b b e  il  p r o g e t to  p e r  il  
c o m p le ta m e n to  d e lla  p ia z z a  d e l  D u o m o  d i  M ila n o  se  
l’a r c h i t e t tu r a  n o n  fo sse  p r e m in e n te  in  t u t t a  l ’o p e ra  
d e l d e c o ra to re ,  e in  q u e s ta ,  b u o n a  p a r t e  v i  h a  p u r e  
l ’o re f ic e r ia .
R im p ia n to  o d e s id e r io  c h e  fo sse  q u e l lo  d e l  P o g l ia g h i  
d i s e n t i r s i  f u o r i  d e l  su o  te m p o , q u e l  « m i l le c in q u e 
c e n to  » e ra  in  lu i, n è  no i p o tr e m m o  g iu s t if ic a r lo  s o l 
ta n to  r ic o n o sc e n d o g li  il p o sse sso  d e l le  c h ia v i  d e l 
l ’a r t e  ch e  no n  e ra n o  s o l t a n to  q u e l le  d e l b u o n  m e 
s t ie r e  m a  di u n  s e n s ib ile  e u m ile  a m m ir a to r e  d e l la  
b e l le z z a  c lass ica .
I l  su o  a s s e r to  e r a  n e l  g iu s to  p e r c h è  p e r  i l  s ic u ro  
in t e r p r e te  d e lle  p iù  v a r ie  e s p re s s io n i  d ’a r t e  co m e  
e b b e  a d a r  p r o v a  in  r ic o s t ru z io n i  e  re s ta u r i ,)  p e r  
l ’e r u d i to  e a p p a s s io n a to  r a c c o g li to re  d ’a n t ic h i tà  a r r i -

Duomo di Milano:

Particolare del 

portale Brentano 

con le imposte 

di

Lodovico Pogliaghi
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Duomo di Milano:

Le imposte del 
Pagliaghi fissate al 
portale seicentesco 
del Richini (1630)

vato a ridursi novantenne quasi allo stento per crea
re nel suo studio un museo fra  le eriche e ginestre 
del Sacro Monte di Varese, l’arte del cinquecento 
era quella a lui più congeniale, era la sua.

Nel Duomo di Milano in quello stesso tempio nel 
quale giovane collaboratore del suo maestro Giu
seppe Bertini alle vetrate rievocanti episodi della 
vita di Sant’Ambrogio, era stato salutato « ottimo 
superstite della nobile p ittu ra  di costume » nel de
cennio a cavallo dei due secoli benché impegnato a 
ultim are le bronzee imposte della porta centrale di 
tu tt’altro stile che classico era pure riuscito con i 
modelli per i candelabri e la Croce dell’altar mag
giore a chiarire a se stesso, in un lavoro d’orafo del 
quale non si sa se più apprezzare l’eleganza della 
composizione, l’espressività delle figure o l’accura
tezza dell’ornamento, la propria personalità purtrop
po fuori del proprio tempo.

Condizioni: accordarsi alla facciata Brentano e con
segna settembre 1906.

Per la morte del progettista della facciata a un 
anno dalla vittoria e per altre cause, ai prim i del 
1900 la pubblica opinione andava cambiando e un 
progetto 1904 (facciata attuale) rispettando tu tta  
la parte inferiore richiedeva l’adattam ento m ate
riale delle imposte ormai pronte, al vano esistente 
con raggiunta dell’attuale parte fissa a raggiungere 
l’altezza totale del vano di m. 10,70. La fede e la 
conoscenza dei fasti della Chiesa milanese perm i
sero al Pogliaghi di felicemente risolvere l ’im pre
visto problema con l’epilogo celeste alla vita te r 
rena della Vergine e le imposte venivano inaugurate 
nel settembre 1906 e due anni più tardi la parte 
fissa.

Tema di quest’opera è l’epopea di Maria « l’umile e 
alta creatura elevata alla gloria del sacrificio del Divin 
Figliuolo»: dalla nascita della Vergine alla predica
zione di Simone, in una imposta, sono svolte le 
gioie della Madre divina; nel quadrilobo al centro 
il trionfo della M ater Dei.

Nell’altra imposta: dal congedo di Gesù dalla Ma
dre prima di intraprendere la via del Calvario, al 
transito di Maria, ne sono svolti i dolori; al centro 
la Pietà.
Le scene racchiuse in scomparto di ricca architet
tura sono circonfuse d’angeli a far del tutto un 
fervoroso canto che arriva al suo diapason al cen
tro della sovrastante parte fissa, con la gloria della 
« Incoronazione » fra una corona di cherubini e di 
angeli festanti.

L’omaggio terrestre è dato da quattro dei maggiori 
vescovi che ebbe Milano oltre che dalla Città che, 
presentata da Sant’Ambrogio e Antonio da Saluzzc 
(3) da un lato, offre il modello del Duomo; m entre 
dall’altro lato il popolo orante precede Ariberto (4) 
e San Carlo Borromeo.

Ora Egli, ed eravamo ai prim i del secolo, non solo 
stava dando gli ultim i tocchi a ll’opera destinata a 
dargli la massima notorietà ,ma la necessità di adat
tare i battenti ad una apertura per la quale se pur 
già esistente non erano stati studiati, richiedeva 
un opportuno accorgimento ad evitare un disarmo
nico contrasto fra il classico stile del portale e la 
concezione goticheggiante delle imposte.

Risolvendosi ad arretrare  alquanto le imposte dal 
filo degli stipiti, occorreva creare ai lati del vano 
nuove marmoree spalle stilisticamente legate alle 
linee del portale. Ancora una volta il Pogliaghi 
interpretando in quel fregio fra palme e fronde 
d’alloro i simboli dei Misteri Mariani poteva con 
contenuto eclettismo fra lo stile di Pellegrino Ti- 
baldi (1) e quello del Richini (2) affermare con 
originalità la sua predilezione.

Le imposte del Duomo

Progettate per concorso (1894) in un momento nel 
quale i Milanesi pensavano a realizzare per la fac
ciata della loro Cattedrale il progetto in stile go
tico di Giuseppe Brentano, vincitore in un concorso 
internazionale del 1887-1888; l’opera doveva consi
stere nelle due sole imposte apribili (altezza m. 7) 
e separate l’una dall’altra da un pilone in marmo.

Concepita pittoricamente quest’opera finita come un 
gioiello che racchiude scene efficaci ed espressive 
(si veda per tutte il commovente addio di Gesù 
alla Madre prima di intraprendere la via del Cai-

Duomo di Milano :
"Vas election is.. 
Particolare di una spalla 
in marmo de! Pogliaghi 
al Portale Richini.
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Duorrço cj' Milano: particolare della parte {issa:
La città, presentata da S, Ambrogio e daU'Arçivescoya 
Antonio c|a Saluzzo offre alla Madonna il Modello 
del Duomo. Osservare il non lodevole se pur 
ingegnoso innesto sul gotico di una voluta 
floregle operato del Pogliaghi,

vario o quella del Cristo alla Colonna) e che forse 
avrebbe guadagnato da una più serrata sintesi può 
far lam entare più che certo florealismo, il troppo 
razionale rapporto: figura-architettura; prevarica
zione del tempo sul pensiero dell’artista. Questa 
opera che con ingiustificati confronti si voleva su
perata; dalle opere — di pur valenti artisti — che 
l’affiancano trae esaltazione ai suoi pregi plastici e 
compositivi.

Alternando la p ittu ra alla scultura prim a della 
grande guerra, il Pogliaghi passò dalla decorazione 
del Salone d’onore del Castello del Valentino a 
Torino col D’Andrade (5) ed al modello del gruppo 
in bronzo « La Pietà » p e r la Cappella Espiatoria 
di Monza alla ricostruzione della Cappella Cybo 
nel Duomo di Genova con cartoni per vetrate e 
dipinti, modelli per statue e stucchi, lasciandovi 
l’interessante affresco « L’arrivo delle ceneri del Bat
tista a Genova ».

Fra visite a scuole, sopraluoghi per restauri, esecu
zione di bozzetti e disegni per opere varie, di in ta 
glio, stucco o colore; l’artista affronta e porta a 
compimento sulle tracce originali ma incerte del 
Tavarone (6) la completa imponente facciata ba
rocca a mare nel Palazzo S. Giorgio a Genova, e 
oggi benché corroso dalla salsedine il colore, ne 
resta ancora con il chiaroscuro architettonico ’am 
mirevole grandioso disegno.

In tutto  questo tempo il pensiero dell’artista non 
fu mai assente dall’oreficeria che onorava con l’ese
cuzione di modelli per medaglie, ma soprattutto 
con la ricerca ovunque si trovasse, di ra ri pezzi 
per le sue collezioni; da argenterie liturgiche: ca
lici, pissidi, ostensori, a tabacchiere, a gioielli.

ALFO VOLMI

(1) Pellegrini Tibaldi: (1527-1596) - Arch, del Duomo dal
1567.

(2) Frane. Maria Richini: Arch, del Duomo dal 1605, autore 
del Portale (1633).

(3) Antonio da Saluzzo: Arciv. di Milano dal 1380 al 1401 - 
incitatore della costruzione del Duomo.

(4) Ariberto da Intimiano: Arciv. Di Milano dal 1018 al 1045 
- creatore del Carroccio.

(5) Vi ritornò nel 1925 a completare le pareti in onore degli 
studenti caduti in guerra (1915-18).

(6) Lazzaro Tavarone: grande affreschista genovese (1556. 
1641).

(continuazione e fine al prossimo numero)

FABBRICANTI INGLESI DI GIOIELLERIA
con moderna azienda in un centro balneare a 60 miglia da Londra, 
cercano un

Esperto disegnatore 
e creatore di modelli 
per gioielleria moderna

Indirizzare le richieste a:

Redazione O ra fo  Valenzano - P.za Don Minzoni  Valenza
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htiia IL RIONE

SAN BERNARDINO
La via Santa Lucia di cui si vede nell'illustrazione un pittoresco scorcio mette da Via Po alla Via 
Felice Cavallotti e fiancheggia la Chiesa di S. B ernardino. Da essa prende nome il r ione che va da 
via IX Febbraio  (già via Carlo Alberto) a porta Mortara. Qui non si vedono tracce notevoli de l
l’opera del piccone, anzi esso è rimasto nel complesso dei suoi edifici quasi qua l’era sessan tann i fa. 
In via Felice Cavallotti, nella casa Vescovi (già Calvi) nella facciata è m urata  una lapide a ricordo 
del poeta e uomo politico Giusto Calvi: l’effige in bronzo è opera di Leonardo Bistolfi e l ’epigrafe è 

" stata dettata da Tommaso Monicelli.
Nel cortile di questa casa sessanta 
anni or sono eravi il laboratorio di 
oreficeria di Carlo Balzano & C.; 
ora vi si trovano due im portanti 
fabbriche di oreficeria.
Sull’angolo via Roma- via Cavallotti 
sorgeva un  tempo la chiesa di San 
Giovanni decollato che contava una 
confraternita  di ben 70 membri, 
confraternita  che aveva per scopo di 
assistere i giustiziati.
L’edificio, eretto verso la fine del 
1500 era ricco di quadri e posse
deva oltre all’organo, im portanti sta
tue di S. Giovanni e della Madonna. 
11 vicolo a sinistra a l l’altezza di via 
Salmazza è intitolato alla benefat
trice Teresa Lani il patrimonio del
la quale unito a quello del canonico 
Barone Zuffi diede vita a ll 'a ttuale 
Ospedalino Casa di Riposo.
Di fronte alla via Goito è l’entrata 
della chiesa di S. Bernardino, ape r 
ta al culto che era sorta per  cura 
della famiglia Mario dopo la d istru 
zione di alcune chiese per opera dei 
francesi avvenuta nel 1557. il vicolo 
che la fiancheggia ricorda un d o t 
to valenzano, rettore universitario. 
Francesco Vaschi.
Le fabbriche di oreficeria in questo 
rione sono molte. Da via Felice Ca 
vallotti a via Goito, Porta Mortara 
e nei vicoli adiacenti si possono 
contare una ventina, tutte bene at
trezzate e di buona produzione./oJuyK;

PAOLO DEM1CHELIS
RIONE SAN BERNARDINO

Un s u g g e s t i v o  s c o r c io  d e l l a  Via Santa  L u c ia  - V i s t o  da R ina  P o g g io l i
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VALENZA 
p r e p a r a  gli

V eduta  d e l l ' e d i f i c i o  s c o l a s t i c o  che  a c c o g l i e  l ' I s t i t u t o  P r o f e s s i o n a l e  di
O R E F IC E R IA

Nei secoli scorsi, quando l ’oreficeria ita liana  b ril
lava di pieno fulgore per l ’opera degli insigni 
m aestri rinascim entali, l ’arte  de ll’orafo si a p p ren 
deva a bottega.
M oltissim i, fra coloro che oggi figurano sui testi 
di storia de ll’arte  come eccelsi p itto ri e scultori, 
si form arono, nei loro p rim i anni di a ttiv ità , sul 
deschetto d e ll’orafo e appresero  innum erevoli in 
segnam enti che ebbero u n ’im portanza fondam en
tale anche nelle a ltre  arti alle quali successiva
m ente si dedicarono.
Da allo ra, ogni giovane che avesse voluto d ed i
carsi a ll’oreficeria cercava innanzi tu tto  un  buon 
M aestro e con lui viveva alcuni anni fino ad assi
m ilarne la tecnica, il gusto artistico e la cu ltu ra . 
Con tali requisiti egli, d iventato a sua volta m ae
stro, avrebbe potuto com piere tu tte  le opere di 
im pegno che gli sarebbero state affidate dai me
cenati del suo tem po. Col trascorrere  degli anni, 
ed anche duran te  period i di alterne fortune, la 
usanza di « andare a bottega » rim ase l ’unica via 
possibile per app rendere  l ’arte  di fare i g ioielli. 
L’am ore dei M aestri orafi p er la loro arte  era 
tale, che m olti di essi custodivano le regole del 
loro lavoro come un geloso segreto, del quale 
facevano p artec ip i solo gli allievi p iù  devoti...
P iù recentem ente l ’evoluzione industria le  fece sen
tire anche in questo cam po il suo im perioso r i 
chiam o: bisognava p rodurre  di p iù , rendere di 
più... Il ritm o sereno, che perm etteva agli orafi 
dei secoli scorsi di coltivare ed educare al gusto 
del bello i p ro p ri con tinuatori, venne a lterato . 
L’esigenza di aum entare la produzione poneva in 
sottordine tu tto  ciò che non fosse rendim ento .
Per un giovane che volesse diventare un  buon gio
ielliere, l ’unica strada possibile era quella  di fre 
quentare, non più la bottega dell’artig iano, bensì 
la fabbrica o il laborato rio . Ma quale differenza!

Poche sono ancora oggi le aziende che seguono 
le orme della bottega di antico stam po, perchè 
la maggior parte  della produzione è realizzata  
nelle m oderne fabbriche ove il p ro p rie ta rio  è 
esclusivam ente interessato ad aum entare  il re n d i
m ento e pertan to  non può curarsi di insegnare 
ai p ro p ri d ipendenti la vera arte  de ll’orafo.
La specializzazione, u tile  e benefica in  m ille  a ltri 
casi, può diventare per la g io ielleria  ad d irittu ra  
deleteria .
L ’arte del gioiello ha, oggi p iù  che m ai, bisogno 
di nuovi M aestri g ioiellieri, com pleti nella tecnica 
come nella cultura ; ma attua lm ente  dalla  m ag
gior parte  dei m oderni lab o ra to ri possono uscire 
veri M aestri soltanti coloro che da soli, sovente 
con gran fatica, hanno saputo fo rm arsi un  valido 
corredo di cognizioni artistiche e cu ltu ra li.
P er ovviare a questa m anchevolezza, è stato creato 
l ’Istitu to  Orafo Statale di V alenza, ove il giovane 
che aspira a diventare g io ielliere, ha tu tti gli 
insegnam enti necessari per im p arare  a conoscere 
la tecnica e l’arte  del gioiello.
D ifatti l ’Istitu to  Professionale di O reficeria di 
Valenza — che per essere sorto il 1° dicem bre 
1950, celebra quest’anno il suo decennale — è 
l ’unica Scuola di Stato in Ita lia  che ha il com 
pito di form are le m aestranze, p rep ara te  e qua li
ficate per l ’industria  e l ’artig ianato  di classe nel 
ram o dell’Oreficeria e d e ll’alta  G io ielleria. 
Questa scuola adem pie il suo com pito im partendo  
gli insegnam enti adatti a conseguire:
— l’ab ilità  m anuale p er l ’esecuzione di ogni gio

iello ;
— la conoscenza dei procedim enti e degli accor

gim enti tecnici della lavorazione, della fusione 
e di ogni a ltro  procedim ento  legato alla indu 
stria  o ra fa ;

— la p ratica dei mezzi d ’indagine p er il ricono-
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Un lab o ra to r io  d i  o r e f ic e r ia

scim ento delle gemme e le nozioni com m erciali 
atte a calcolarne il valore.

— la esatta nozione della legislazione ita liana 
concernente l ’a ttiv ità  orafa ed i p rin c ip i fon 
dam entali di con tab ilità  e di com m ercio;

— una cu ltu ra  specifica nel cam po della cono
scenza degli s tili e della S toria de ll’A rte, ac
com pagnata dalla  idea delle tendenze artis ti
che p iù  m oderne, d a ll’affinamento del gusto e 
della sensib ilità  estetica, dal pieno possesso 
dei mezzi espressivi, che consenta a ll’allievo 
di ideare qualsiasi tipo  di gioiello.

La Scuola orafa m ira a fondere queste conoscenze 
in un tu tto  omogeneo, cem entato da una educa
zione m orale e sp iritu a le  idonea a garan tire  ai 
fu tu ri orafi — quando saranno partec ip i del m on
dò del lavoro — una elevata e cosciente d irittu ra  
m orale e dignità professionale.
La parte  p iù  im portan te  è affidata, n e ll’Istitu to  
Orafo, a ll’apprend im ento  — fino alla com pleta 
padronanza — dei mezzi tecnici p er la costru
zione del gioiello (oreficeria) o de ll’incastona- 
m ento delle p ietre  preziose (incassatura). Ma a 
questo basilare im pegno, fanno contorno e neces
sario com pletam ento, fino a fo rm are un  tu tto  
omogeneo, le m aterie  form ative del gusto, della 
cu ltu ra , della scienza.
Ne consegue, che in ogni m ateria  d i studio, al
l ’allievo si fa in travedere il fine u ltim o , e cioè 
l ’ideazione ,la progettazione, l ’esecuzione del gio
iello.
Il disegno ,l ’ornato, la copia dal vero, sono gli 
spunti da cui parte  la ricerca di uno stile, di una 
linea, di u n ’idea, sorretta  na tu ra lm en te  dalle  co
gnizioni offerte dalla storia de ll’arte .
La Com posizione orafa si adden tra  nella fase di 
progettazione e risolve le eventuali p rim e incom 
p a tib ilità  fra l ’idea e la realizzazione. La P lastica 
infine dà corpo e m ovim ento, e rende tangib ile  
nella sua fu tu ra  rea ltà  di spazi, di vuoti, di fo r
me, il gioiello. Essa ne rende ino ltre  evidenti gli 
eventuali d ifetti s tru ttu ra li e p rep ara  l ’allievo a 
riconoscere i pun ti p iù  difficoltosi della fase ese
cutiva.
L’esecuzione poi, affidata alla O reficeria ed alla 
Incassatura, rappresen ta  il coronam ento, il te r 
m ine, lo scopo.
Una parte , indubbiam ente di prim o piano, nella

form azione del giovane allievo, è affidata alla  
C ultura  Gem m ologica. Questo tipo  d i insegna
m ento è im partito  soltanto n e ll’Istitu to  d i Va
lenza e non è certo un  caso che il L aboratorio  
di A nalisi delle P ie tre  Preziose e delle P e rle  sia 
stato im p ian ta to  nei suoi locali, ed il funziona
m ento sia affidato alla responsab ilità  d i insegnanti 
e di personale ap p artenen ti a ll’Istitu to  stesso.
Il L aboratorio  Gemmologico di S tato, sorto p er 
decreto in te rm in iste ria le  il 13 novem bre 1956, è 
l ’unico operan te  in Ita lia  come organo ufficial
m ente autorizzato ad em ettere  certificazioni di 
analisi su p ie tre  preziose e perle , ed è p rop rio  
para lle lam ente  a questo im portan te  servizio p u b 
blico che funzionano i corsi e le lezioni di Gem- 
mologia.
Gli allievi possono così avvalersi, o ltre  che d i un  
profondo ed accurato insegnam ento, anche d i una 
m odernissim a a ttrezzatu ra  p e r le analisi de ll’au 
ten tic ità  e la provenienza delle gemme.
In un decennio di vita, l ’Istitu to  Professionale di 
O reficeria ha conseguito, con la sua p artec ip a 
zione alle M ostre, ed a varie m anifestazioni, suc
cessi veram ente lu singh ie ri: basterà  c itare  i p iù  
notevoli per rendersi conto dell’im portanza della 
funzione de ll’Istitu to  Orafo, in cam po nazionale 
ed in ternazionale . Soltanto alla M ostra N azionale 
di A rgenteria ed Oreficeria a Vicenza, con la 
sua partecipazione alle edizioni del 1955, 1956, 
1957, 1958, ha o ttenuto  quattro  m edaglie d ’oro: 
un terzo prem io, due secondi prem i ed un prim o

L a  f in i z io n e  d i  un o g g e t to  e s e g u i to  da l  c o rso  d i  p e r f e z i o 
nam ento

12



prem io. Senza contare le b rillan ti afferm azioni 
ed i ch ia ri riconoscimenti^ o ttenu ti a varie edi
zioni della M ostra M ercato In ternazionale  del- 
l ’A rtig ianato  di F irenze, alla trienna le  d ’A rte di 
M ilano, alla  IV M ostra In ternazionale  di A rte 
Sacra, a M ostre estere, come quella tenutasi lo 
scorso anno a M onaco di Baviera.
F ra  gli oggetti eseguiti dagli allievi delFIstitu to  
figura un  calice in argento e sm alti, d i cui fu 
fatto  dono a S. Santità  P io  X II.
Infine, due gare in cam po in ternazionale  hanno 
di recente visto im porsi ne ttam ente su concorrenti 
di tu tte  le nazionalità , l ’ab ilità  e la  p reparazione 
degli allievi d e ll’Istitu to . Si tra tta  del D iam ond 
In te rn a tio n a l Award e d e ll’8° Concorso In te rn a 
zionale di Qualificazione Professionale tenutosi a 
New Y ork il prim o e a M odena il secondo.
Il D iam ond In te rn a tio n a l Aw ard è un  concorso 
bandito  fra  tu tte  le d itte  p ro d u ttric i di g ioielleria 
del m ondo p er le m igliori creazioni in d iam anti 
de ll’anno. Nel 1959 l ’am bitissim o prem io è toc
cato a due notissim e d itte  ita liane, una delle quali 
si è servita, per l ’ideazione dei gioielli eseguiti 
nel p rop rio  ate lier, del p rop rio  disegnatore, di-

i mw s u h  h«

Gli allievi gemmologi al lavoro con i più moderni stru
menti di ricerca

plom atosi a ll’Istitu to  Orafo.
L’8° Concorso in ternazionale  di qualificazione 
professionale del 1959 ha messo in gara giovani 
lavora to ri di nove nazioni p er una lunga serie 
di specializzazioni tecniche, fra  i quali la gioiel
le ria . La com petizione che era suddivisa in  due 
categorie di età, è te rm inata  con il conseguim ento 
del prim o e del secondo prem io rispettivam ente 
da pa rte  di un ex allievo e di un  allievo dello 
Istitu to .
Ma un  avvenim ento in partico la re  è stato degno 
coronam ento del prim o decennio d i a ttiv ità  di 
questa scuola. La visita della M ostra d idattica  
della Scuola da parte  del P residente  della R epub
blica Ita liana , Sua Eccellenza On. G iovanni G ron
chi, in occasione della inaugurazione della M ostra 
P erm anente  di O reficeria e G ioielleria  di Valenza. 
Queste sono in succinto le credenziali con cui la 
Scuola Orafa di V alenza offre ai giovani di tu tta  
la nazione i suoi preziosi servizi che s’inquadrano  
perfettam ente con lo sforzo di tu tta  la Scuola 
Ita liana  di dare  alle fu tu re  generazioni nuovi e

valid i strum enti p e r il loro inserim ento  nel m on
do del lavoro.
E bisogna riconoscere che esse sono veram ente 
positive, poiché nessun altro  am biente scolastico 
è sottoposto ad un  così continuo, logorante con
fronto con la rea ltà  econom ica e sociale, quanto  
l ’am biente della scuola professionale. La m iglior 
prova che l ’Istitu to  di V alenza esce vittorioso da 
un così severo confronto (prova che costituisce pu 
re, per i giovani che in tendano  dedicarsi alla nobile 
arte  d e ll’orafo una sicura possib ilità  d i successo), 
è la continua rich iesta  di d ip lom ati da p a rte  
delle aziende orafe ita liane  (e valenzane in  p a r 
ticolare). R ichiesta, quest’u ltim a  che l ’Istitu to  di 
V alenza, per l ’a ttua le  sproporzione fra  il num ero 
degli allievi rich iesti e quello  degli allievi d ip lo 
m ati, non è ancora riuscita  a soddisfare. Ciò si 
spiega, evidentem ente, con la crescente afferm a
zione d e ll’Oreficeria I ta lian a  sui m ercati d i tu tto  
il m ondo che m antiene in  costante espansione la 
m aggior parte  delle aziende orafe, le quali deb 
bono, per adeguarsi, assum ere sem pre nuovi ele
m enti di alta qualificazione.
P er finire (e non è possibile abbandonare l ’argo
m ento senza alm eno un accenno), occorre consi
derare che una larga dotazione di borse di studio 
— lo scorso giugno, o ltre  a num erose m edaglie 
d ’oro e d ’argento sono state offerte da E n ti e 
p riva ti p rem i p e r un  im porto  superio re  alle lire  
600.000 — perm ette l ’accesso alla Scuola degli 
orafi a coloro che per le loro non floride condi
zioni econom iche p referirebbero  dedicare la loro 
a ttiv ità  ad un lavoro im m ediatam ente rem une
rativo.

GIAN

NEO • CAVALIERE

Un recente decreto del Presidente Gronchi 

ha insignito della Croce di Cavaliere al Me

rito della Repubblica il signor

Piero Lunati

titolare, con il fratello Giulio, della Fabbrica 

di Gioielleria Lunati, Consigliere della Asso

ciazione Orafa Valenzana, e Consulente Am

ministrativo della nostra Rivista.

Al nuovo Cavaliere vadano le nostre più vive 

e cordiali felicitazoni.
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I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  S T A T A L E  

S C U O L A  D I  O R E F I C E R I A  “ B E N V E N U T O  C E L L I N I , ,
TE L E F O N O  N. 9 1 .7 6 4  VALENZA PQ (AL) V IALE “ B. C E L L I N I 5

C O M U N I C A  T O

Si p o rta  a  conoscenza di tu t t i  gli in te re ssa ti che col lo se t
tem b re  1960 sono a p e rte  le iscriz ion i p e r  l ’anno  scolastico 
1960-1961.

ORDINAMENTO
L ’Is titu to  com prende le  seg u en ti Sezioni:

1) Sezione di Orefici di d u ra ta  trie n n a le , a l te rm in e  del 
qua le  si consegue il d ip lom a di qualifica  di Orefice.

2) Sezione p e r  incassa to ri, di d u ra ta  tr ie n n a le , a l te rm in e  
del quale  si consegue il D iplom a d i qualifica  di Incassa to re .

L ’Is titu to  indice p u re  u n  CORSO PREPARATORIO di d u 
ra ta  a n n u a le  p e r queg li a lliev i d i e tà  su p e rio re  a i 13 ann i, 
non  in  possesso del tito lo  di studio  p re sc ritto , ed  u n  CORSO 
D I PERFEZIONA M ENTO di d u ra ta  an n u a le , a  lquale  sono 
am m essi i d ip lom ati orefici e i d ip lo m ati incassa to ri. A l te r -  
m ne del Corso P re p a ra to rio  l ’a llievo so s te rrà  l ’esam e di am 
m issione a lla  sezione Orefici o a lla  sezione Incassa to ri.

M ODALITÀ’ PER  L’ISCRIZION E
Senza a lcun  esam e sono isc ritti a lla  p rim a  classe i  licenzia ti, 

d i am bo i sessi-, da lla  Scuola M edia o da lla  Scuola di A vvia 
m ento  di qualsiasi tipo  (a g ra ria , com m erciale , in d u stria le  ecc.).

MATERIE D I INSEGNAM ENTO
R eligione, C u ltu ra  civica, C u ltu ra  a r tis tica , C u ltu ra  tecn ica  

e scientifica, D isegno, C om posizione o rafa , P lastica , O refice
ria , Sbalzo e cesello, In cassa tu ra , M ineralog ia  e gem m ologia, 
C u ltu ra  aziendale , Inc isione , Educazione fisica.

PR O FIL I PR O FESSIO N A LI
Orefice: disegna, m odella  in  c e ra  o p las tilin a , esegue in  m e 

ta llo  oggetti di o reficeria  e di g io ie lle ria  in  genere  (anelli, 
spille, b raccia li, co llane ecc.).

In cassa to re : fissa le d iverse  q u a lità  d i p ie tre  (preziose e 
sem ipreziose) su  q u a lu n q u e  oggetto  p re p a ra to  d a ll’orefice o 
dal g io ielliere.

ISCRIZIO N I
Coloro che ch iedono l ’iscrizione a ll’Is titu to  devono p re se n 

ta re  dom anda il 30 se ttem b re  1960.
Le dom ande d i iscrizione, su c a r ta  legale  da L. 100, do 

v ranno  essere  accom pagnate  dai seguen ti docum en ti:
1) certificato  di nasc ita , in  c a rta  bo lla ta  da L. 100;
2) certificato  di rivaccinazione , in  c a rta  sem plice;
3) certificato  di stud io  (licenza  scuola m ed ia  in fe rio re );
4) ricev u te  d i v e rsam en to  delle tasse  e de i co n trib u ti, se

condo le  no rm e c o n ten u te  n e l p a rag ra fo  seguen te .
In  luogo delle ricev u te  delle tasse  sco lastiche, p o trà  essere  

p re se n ta ta , da coloro che n e  h a n n o  i l  d ir itto , d o m anda  docu 
m en ta ta  d i esonero  to ta le  o parz ia le  de lle  stesse. T ali esoneri 
no n  r ig u ard an o  i co n tr ib u ti di labo ra to rio .

In  v ia  eccezionale, il P re sid e  può a cc e tta re  dom ande p re 
sen ta te  p o ste rio rm en te  a  ta le  da ta .

TASSE E CONTRIBUTI

Le tasse  scolastiche ed i c o n tr ib u ti p e r l ’anno  scolastico 
1960-1961 sono così d is tin ti:

a) im m atrico laz ione  (d o v u ta  solo da coloro che si iscrivono  
p e r  la  p rim a  vo lta  a ll’Is titu to )  L. 1.500;

b) freq u en za  L. 4.800;
c) c o n tr ib u ti di lab o ra to rio  L. 6.000.
I  v e rsam en ti delle tasse e de i c o n tr ib u ti  d i lab o ra to rio  d e b 

bono essere  fa tti  esc lusivam ente  a ttra v e rso  gli appositi m oduli 
da r iti ra re  presso  la  S eg re te ria  de ll’Is titu to .

ESONERO TOTALE O PA R ZIA LE DELLE TASSE SCOLASTL
CHE, PREM I, BORSE D I STUDIO E SU SSIDI

Gli a lu n n i a p p a r te n e n ti a  fam ig lie  d i d isag ia te  condizioni 
econom iche possono f ru ire  de ll’esonero  to ta le  o parziale  delle 
tasse  scolastiche (p e r  m erito  di profitto , p e r  l ’a p p a rten e n z a  
a  fam iglie  p ro v a te  dalla  g u erra , oppure  a fam ig lie  n u m ero se).

Le dom ande d i esonero devono essere p ro d o tte  ogni a n n o 
e n tro  il 30 se ttem b re , insiem e a lla  dom anda  d i iscrizione.

D al beneficio di ogni esonero  sono esclusi i  c o n tr ib u ti di 
lab o ra to rio .

Agli a lu n n i bisognosi e m eritev o li ed  a  q u e lli d is tin tis i p e r 
p rofitto  sono an n u a lm en te  co n feriti p rem i, sussid i e borse  di 
studio.

ALUN NI STRANIERI E FIG L I D I IT A L IA N I A LL’ESTERO

Gli s tra n ie ri  ed i  figli d i ita lia n i a ll’estero  sono isc ritt i  a l 
l ’Is titu to  q u a lo ra  il tito lo  di stud io  posseduto , a  giudizio del 
M inistero  della  P ubb lica  Istruz ione , sia eq u iv a len te  a  quello  
rich iesto  agli a lliev i Ita lian . P e r  l ’iscrizione rego la re  essi do 
v ran n o  p re se n ta re  gli stessi docum en ti p re v is ti p e r  gli elliev i 
ita lian i re ca n ti il v isto  del C onsolato Ita lian o  com peten te .

Il P re sid en te
Comm. D iario  Rag. L uigi

H P reside
D ott. P ro f. G iuseppe M onaco

( fW i)feQL D
và/

635 A L  C. C, I. A, 5 9  5 3 0

C A N E P A R I F ili
Q ioi& lle'iiv  m (

W
Via 29 Aprile 18 = VALENZA PO = Telefono 92.061
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s. r. I.
per i m etalli preziosi

V A L E N Z A

per tradizione al servizio dell’ arte orata

Uff ici  - via tripoli,  1 - t e le fon i  93.114  *  93.115 ~ S tabi l imento - v ia le  repubbl ica,  39  -  t e le fono  93:4,16
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NEL  MERCATO D E LL'AR G EN TER IA

Due proposte di legge per la 
normalizzazione di questo settore 
della produzione nazionale

P rim a d i e n tra re  ne l m erito  d e lla  c ron aca  d i a ttu a lità

—  pe rchè , com e tu tto , o g g ig io rn o , anche l'a rg e n to  ne 

ha  una  —  vo rrem m o r ic o rd a re  che an te rio rm e n te  a l 

1940  —  epoca  in cui venne is titu ita  l'IG E  e soppressa  

la  « Tassa S cam b io  » —  p e r  l 'a rg e n to  v ig eva  i l  t ra t ta 

m ento tr ib u ta r io  « una tan tum  ». Tale tassazione com 

p re n d e va  g li scam bi successivi f in o  a g iu n g e re  a l p ro 

d o tto  fin ito .

Sotto  lo  specifico  aspe tto  d e lla  c ron aca  d i a ttu a lità  in 

questo se tto re , d o b b ia m o  o ra  cons ide ra re  le due p ro 

poste d i le g g e , che p e r in iz ia tiv a  p a rla m e n ta re  ten don o  

a m o d ifica re  lo  s ta to  d e lla  le g is laz io ne  v igen te .

Le p ro po s te  d i le gg e  d i in iz ia tiv a  p a r la m e n ta re  sono, 

in  o rd in e  d i tem po , q u e lla  con trassegna ta  d a l num ero  

1346 e p re sen ta ta  l'e s ta te  scorsa d a ll'O n . Russo-Spena; 

l 'a l t ra  con trassegnata  d a l num ero  2015 , che risa le  a l 

fe b b ra io  1960, è s ta ta  p re sen ta ta  d a ll'O n . M a zzo n i e 

sottoscritta  d a  a ltr i d e p u ta ti.

C on la  p r im a  de lle  due p ro po s te  si ten de  a  m o d ifica re  

l 'a r t .  4  d e lla  le gg e  7  g e n n a io  1949 n. 1 là  dove  si 

im pone  l 'a liq u o ta  d e ll '8 %  (o ra  8 ,3 0 % ) p e r le en tra te  

d e riv a n ti d a g li a tt i econom ic i re la t iv i a l com m ercio  de i 

la v o r i d i o ro , d i p la t in o  e d i a rg e n to . La p ro p o s ta  in 

questione rid uce  l 'a liq u o ta  a l 4 %  (o ra  4 ,3 0 % ).

La seconda p ro p o s ta  d i le g g e  —  q u e lla  d e l fe b b ra io

—  ten de  a estendere l'esenzione  d e ll'IG E ^p e r l'a rg e n to  

g re g g io .

A  ta le  p ro p o s ito  c'è da  tenere  presen te  che l'esen

z ione  in  ta l  senso g ià  esiste, o ltre  che p e r  l'o ro  g re g 

g io , anche p e r le m onete d 'a rg e n to  e questa d is p a rità  

d i tra tta m e n to  ha in g e n e ra to , in g e n e ra  tu tto ra  e con

t in u e rà  a d  in g e n e ra re  una pa rad ossa le  e veram en te  

dannosa s ituaz ione .

Poiché è d iff ic ile  p re ve d e re  l'e p o ca  in cui le due p ro 

poste d i legge  p o tra n n o  a ffro n ta re  i l  d ib a tt ito  a lle  

C am ere , la  s ituaz ione  con tinua  a d  essere q u e lla  espo

sta lo scorso num ero. A n z i c'è da  r ile v a re  una s itua 

z ione  a ta le  p ro p o s ito  che è a n co ra  p iù  an acro n is tica  

e precisam ente  i la v o r i ed  i p ro d o tt i in d u s tr ia li o pe r 

uso in d u s tr ia le , fa t t i  d i a rg e n to , sono g ra v a ti d a lla  

id e n tica  a liq u o ta  d e ll'8 ,3 0 % .

Facile  da  im m a g in a re  q u a n to  sia um oris tico  pensare  

a d  un co n ta tto  ' d i a rg e n to  p e r a p p lic a z io n i e le ttriche , 

o p p u re  a d  una serpen tina  d 'a rg e n to  p u ro  p e r im 

p ia n ti ch im ic i, n e ll'e sa tta  co n fig u ra z io n e  d i o g g e tti... 

v o lu ttu a r i e q u in d i im posti —  p e r la  sola ra g io n e  d i 

essere re a liz z a ti con a rg e n to  —  a lla  tassa d e ll'8 ,3 0 % .  

T u tta v ia , la  g ra v ità  d e g li on e ri fisca li non pu ò  am m et

te re  i l  disinteresse p e r la  le g is laz io ne  v igen te . N e l suo 

com plesso, tu tta  la  c a te g o ria  d e g li a rg e n tie r i ita lia n i

—  p u r d ib a tte n d o s i in  m ezzo a d  un cum ulo enorm e  

d i d iff ic o ltà  —  si è, im posta  l 'o b b lig o  d i una r ig id a  

osservanza e d i p ie n a  co n fo rm ità  a lla  le g g e ; questo, 

anche se g ià  esistono segni p re m o n ito r i d i una in i

z ia le  ed  in vad en te  concorrenza  s tra n ie ra , spec ia lm en te  

ne i r ig u a rd i de lle  esp o rta z io n i verso qu e i m e rca ti che, 

fin o  a d  o g g i, e ra n o  g iu d ic a ti d i g ra n d e  e m ed io  assor

b im ento  p e r i m a n u fa tt i d e ll'a rg e n te r ia  ita lia n a .

Se si considera  la  m acch inos ità  d e ll'a t tu a le  sistema 

fisca le , con g iun tam en te  a l no tevo le  ca rico  che com 

p o rta  ne i costi d i p ro d u z io n e , la  so luz ione  p re fe r ita  

d a  tu tt i e p e r tu tt i sa rebbe  q u e lla  d i cui se ne fa  

o g g e tto  n e lla  p ro p o s ta  d i le gg e  n. 2015  p re sen ta ta  

d a ll'O n . M a z z o n i ed  a ltr i d e p u ta ti: l'esenzione de l- 

l'IG E  pe r l'a rg e n to  g re g g io , sia d 'im p o rta z io n e  com e 

pu re  pe r q u e llo  d i p ro d u z io n e  na z io na le .

In ta le  senso, una m o d ifica  d e lla  legis lazione, v ig en te  

non rap p re sen te re bb e  neanche una no v ità  asso lu ta e 

ciò  p e r due o rd in i d i ra g io n i: la  p r im a , che g io v a  qu i 

r ip e te re ,  è che g ià  esiste, è in a tto  e fu n z io n a  o tt im a 

m ente l'esenzione de ll'IG E  p e r l'o ro  g re zzo  e p e r l 'a r 

g e n to  sotto fo rm a  d i m onete. La seconda ra g io n e  è 

che ta le  m o d ifica  d e lla  leg is laz io ne  v ig en te  consenti

reb be  d i a d e rire  p iù  p ien am en te  a q u an to  d isposto  

n e ll'a r t. 99  d e l T ra tta to  d e lla  « C om un ità  Econom ica  

Europea  ».

Tale a rt ic o lo , in fa tt i,  è d e te rm in an te  a i f in i d e ll'a rm o 

n izzaz io ne  de i sistem i fis ca li v ig e n ti ne i d ive rs i paesi. 

In m odo p a rtic o la re , l'assunto tende  a ren de re  p iù  

a ff in i le basi che re g o la n o  la  m a te ria  d e lle  im poste  

sug li a f fa r i (IG E ), le im poste d i consumo e le a ltre  

im poste in d ire tte .

Sul con to  d e ll'a rg e n to , se non a ltro  a d  uso d e l le g i

s la to re , ci sa rebbe da  scrivere un fium e d i le tte ra tu ra  

tecn ica  c irca  g li im p ie g h i in d u s tr ia li d i questo m e ta llo : 

in te ri im p ia n ti ch im ic i, a d  esem pio , com p le tam en te  re a 

liz z a ti con l'im p ie g o  d i purissim o a rg e n to .

Se p a rlia m o  d i o ro , a rg e n to  o p la tin o  e qu a lcuno  

pensa an co ra  a ll'o p u le n z a  d i C reso, a i teso ri de i Fa

ra o n i o , in gene re , a lla  g lo r ia  d e lla  ricch ezza , questo  

qu a lcuno , in e q u ivo ca b ilm e n te , è rim asto  a n co ra  a lla  

fa c ile  le tte ra tu ra  d i fin e  o ttoce n to , epoca  in  cu i l'o ro ,  

l 'a rg e n to  ed  i l  p la tin o  conservavano e ra p p re se n ta va n o  

i l  fas to  d e l g io ie llo .

Q uesto è i l  tem po  d e i m issili. N e i m ag ic i o rd ig n i c re a ti 

p e r v a lica re  le b a rr ie re  d e ll'a tm o s fe ra , i c ircu iti e le t

tr ic i,  q u e lli ra d io  ed  i d ispo s itiv i e le ttro n ic i da nn o  a f f i

da m en to  d i fu n z io n a re , a l d i fu o r i d e l d ire tto  c o n tro llo  

d e ll'u o m o , forse solo pe rchè  sono re a liz z a ti con l'im 

p ie g o  d i o ro , a rg e n to  e p la tin o . Q uesto è i l  s ig n ifica to  

che o g g i hanno assunto i m e ta lli p rez ios i.

CESARE FRACCARJ
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M otieU i d e ll’ “ O rafo  V a le n za n o „

(IDEE DI RINA POGGIOLI)

Tutti i d iritti di riproduzione riservati a «L'Orafo Valenzano»
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"Pietre

ter C)r<*iï

merddi Chatham

jrahdite:

Iliade

Pietre soudé:

brillante chimico

smer aldo-ametista-madera-(in tinta nera)

Sintetiche di ogni misura -  forma -  taglio

Per informazioni e preventivi rivolgersi al concessionario esclusivo per VItalia:

G E M M 1 N  D U  S T R I A

V I A  C I R C O ,  1 - T E L E F .  8 9 . 2 0 . 8 9

M I L A N O

(Stabilimento RHO Telef. 09  34 73)

18

( I NSERZI ONE)



M
o

d
e

ll
i 

d
e

ll
' 
“

 O
ra

fo
 

V
o

le
n

z
o

n
o

(id
e

e
 di

 p
ie

r
ò
 t

in
e

l
l

o

T u t t i  i d i r i t t i  d i  r ip r o d u z io n e  r i s e r v a t i  a « L 'O r a f o  V a le n z a n o »
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La nuova  ta b e lla  "E x p o rt,, p e rm e tte  l'e s p o rta z io n e  

senza licenza  d i  p ic c o li q u a n t ita t iv i d i  O re f ic ie r ie

e G io ie lle r ie

La Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Alessandria, che già da vario tempo si 
sta attivamente occupando di favorire nel campo dell’esportazione la numerosa categoria 
degli Orafi della Provincia, interessando ripetutamente i competenti Ministeri ed Organi cen
trali, ci ha comunicato che con l'entrata in vigore della nuova Tabella «Export», e cioè 
dal 13 Agosto 1960 si possono esportare oggetti di gioielleria fino a 100 grammi ed 
oggetti di oreficeria fino a 300 grammi, senza alcuna licenza od autorizzazione ministeriale, 
ma, direttamente, per diretta concessione delle dogane.
Inoltre, nella nuova tabella, è stato abolito ogni rapporto del valore dell’oro in relazione 
al valore totale dei singoli oggetti.
Riprtiamo, per maggiore chiarezza i punti della nuova tabella «Export» (D.M. 2 8 /6 /1 9 6 0 ) e 
G.U. n. 184 2 8 /7 /1 9 6 0 ) che interessano l’oreficeria.

Estratto della nuova tabella "  Export,, - Elenco di merci la cui esportazione è
sottoposta ad autorizzazione ministeriale

— Oggetti di oreficeria e loro parti, di ar- 
gerito, anche dorati o placcati o ricoper
ti con lamina in argento, senza perle o 
pietre preziose, ma con o senza pietre 
semipreziose, parti di tartaruga, madre- 
perla, avorio, ambra, ambroide o co
rallo (1).

— Lavori di oro placcati in oro o composti 
parzialmente di oro, senza perle o pie
tre preziose, ma con o senza pietre se
mipreziose, parti di tartaruga, madre- 
perla, avorio, ambra, ambroide o coral
lo, nei quali l'oro contenuto non superi 
i grammi 300 (1).

(1) - L'esportazione per diretta concessione delle dogane 
di questi prodotti, nonché di quelli liberati di cui 
alle voci doganali ex 71.02, 71.04, 71.05-exb, 
71.06, non comprese in questa Tabella, è consen
tita in conformità del secondo comma dell'art. 1 del 
D.L.L. 26 Aprile 1946, n. 343.

M O R O S E T T I  & P R O V E R À
O R E F IC E R IA  E  G IO IE L L E R IA

M a r c h i o  1 6 6  A L

VIA MOROSETTI, 13 -  TELEFONO 91.114 V A L E N Z A  P O

V. T. D.
71.12 - Minuterie e oggetti di gioielleria e loro

parti, di metalli preziosi o di metalli plac
cati o ricoperti di metalli preziosi, eccetto:
— Minuterie e oggetti di gioielleria, e loro 

parti, in filigrana di argento (1).
— Minuterie e oggetti di gioielleria, e loro 

parti, di argento, anche dorati o plac
cati o ricoperti con lamina di argento, 
senza perle o pietre preziose, ma con 
o senza pietre semipreziose, parti di tar
taruga, madreperla, avorio, ambra, am
broide o corallo, nei quali l'oro conte
nuto non superi i grammi cento 100(1).

71.13 - Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli
preziosi o di metalli placcati o ricoperti di
metalli preziosi eccetto:
— Oggetti di oreficeria e loro parti, in fili* 

grana di argento (1).
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J^o iiziano
M ovimento D itte

Nuove ditte iscritte allo Camera 
di Commercio della provincia di 
Alessandria nel mese di giugno 

I960:

Coppo Giacomo - V alenza, P iazza  31 
M artiri, 2 - D itta  Ind . - L av o raz io n e  
m e ta lli preziosi.
Garavelli & Bozzo - V alenza, v ia  P a 
le s tra , 7 - Soc. d i fa tto  - F ab b ricaz io n e  
v en d ita  g io ie lle ria .
Begani Alberto - V alenza, v ia  A lfie 
ri, 3 - D itta  Ind . - L ab o ra to rio  d i o re 
ficeria.
Zucchetti Pietro - V alenza, v ia le  V i
cenza, 28 bis - D itta  Ind . - L ab o ra to rio  
d i o reficeria .
Zanet & Torti - V alenza, v ia  A les
san d ria , 48 - Soc. di fa tto  - F ab b rica  
o re f ice ria  e g io ie lle ria .
Spriano Maurizio - V alenza, v ia  Ca- 
m asio, 3 - D itta  Ind . - L ab o ra to rio  di 
o reficeria .
Castino & Merra - V alenza, v ia  29 
A p rile , 11 - Soc. di fa tto  - L ab o ra to rio  
o reficeria .
Garrone Ugo & C. - V alenza, v ia  P i 
sa, 15 - Soc. di fa tto  - C om m ercio  og 
g e tti p rez iosi g io ie lle ria .

Modificazioni delle ditte iscritte 
alla Camera di Commercio del
la provincia di Alessandria nel 
mese di giugno I960:

Baracco & Amelotti - Soc. di fa tto  - 
V alenza, v ia  C av a llo tti, 25 - P roduz . 
o re f ice ria  - In  d a ta  1.6.60 d en u n c ia  il 
su b en tro  di un  socio e la m odifica d e l
la den o m in azio n e  in  « B aracco  - R ai- 
te ri ».
Deambroggio Franco - D itta  Ind . - 
V alenza, v ia  T ripo li, 17 - L ab o ra to rio  
d i o re fice ria  - In  d a ta  3.6.60 d e n u n 
cia il cam b iam en to  di sede in  v ia  L e 
ga L o m b ard a , 20.

Ferraris Ferruccio - D itta  Ind . - V a 
lenza, v ia  T orino , 1 - C om m ercio  o re 
ficeria  - In  d a ta  3.6.60 d en u n c ia  r a g 
g iu n ta  di g estione di la b o ra to r io  orafo . 
Ortensio Garbieri di Ortensio & Et
tore Garbieri - Soc. di fa tto  - A les
san d ria , v ia  C. C av a llo tti, 6 - P ro 
duzione c in tu r in i p e r  orologi, c in tu re  
e p e lle tte r ie  in  g en ere  - In  d a ta  13.6.60 
d en u n c ia  il tr a s fe r im e n to  in  v ia  P a r 
sin e tti, 9 - A lessandria .
Barberis Luigi - D itta  Ind . - V alenza, 
v ia  G a rib a ld i - B ig io tte ria  e o re f ic e 
r ia  - In  d a ta  17.6.60 d en u n c ia  il t r a 
s fe rim en to  sede in  v ia le  d e lla  R e p u b 
blica, 4 bis.

Cancellazioni dall' Albo della 
Camera di Commercio della 
provincia di Alessandria del me
se di giugno I960:

Annarratone Fratelli - F ab b rica  di 
o re f ice ria  - V alenza, v ia  Sassi, 9 - D it
ta  In d  - C essazione d i esercizio. 
Coppo & Gervaso - L av o raz io n e  m e 
ta lli  p rez iosi - V alenza, p iazza  31 
M artiri, 2 - Soc. di fa tto  - C essazione 
di esercizio.
Santangelo & Franconeri - L a b o ra to 
rio  a rtig . di o re f ice ria  - V alenza, v ia
F. C av allo tti, 21 - Soc. di fa tto  - C es
sazione di esercizio.

Va r i e
L'aumento della indennità di ca
tegoria per il trimestre dal V 
agosto al 31 ottobre I960:

U na com unicaz ione  d e ll’U n ione In d u 
s tr ia le  d e lla  P ro v in c ia  d i A lessan d ria  
ci no tifica l ’au m en to  d e ll’ind ice  del 
costo d e lla  v ita  che d a l v a lo re  107 del 
tr im e s tre  M agg io-G iugno-L uglio  1960 
è passa to  a l vg lo re  107,68 p e r  il t r i 
m e stre  A g o sto -S e tte m b re -O tto b re  1960. 
A n o rm a  d e ll’accordo  su lla  scala m o 
b ile , ta le  v a riaz io n e  co m p o rta  l ’a u 
m en to  di un  p u n to  d e lla  in d e n n ità  di

co n tin g en za  p e r  i lavoratori dell’in
dustria.
G li assoc ia ti che d es id e rasse ro  cono 
scere  i v a lo r i d e lla  su d d e tta  in d e n n ità  
sia g io rn a lie ra  che m en sile  p e r  im p ie 
gati, in te rm ed i, od o p e ra i possono co n 
su lta re  la  re la tiv a  ta b e lla  p resso  la  
S e g re te ria  d e lla  A ssociazione O ra fa  
V aienzana.

Import-Export

Richieste ed offerte estere di 
merci e rappresentanze dal
l'estero.
Per chiarimenti rivolgersi alla 
segreteria della Associazione 
Orafa Vaienzana, Via Don Min- 
zoni - Valenza - Tel. 91.851.

Dall'Australia:
F a ir f ie ld  N.S.W . - V EN U S JE W E L L E 
RY M A N U FA C T U R IN G  Co. 20 H a r 
ris  S tre e t - B racc ia le tti d ’oro  - o rec 
ch in i - m ed ag lie  sacre  con  ca ten in a .

Dall'Iran:
B agdad  - JA W A D  JA W H E R C H I -
M u n stan sir str. - P ie tre  p reziose  - g io 
ie lle ria .

Da Singapore:
S ingapore  - IN T E R N A T IO N A L  C O M 
M ER CIA L Co. P.O .B. 2016-40 A. C ross 
S tr. - B ig io tte ria  - c in tu re  e fib b ie  
p e r c in tu re  da  donna.

Dagli Stati Uniti:
N ew  Y ork, 32 N.Y. - O SK O R  E B E R S 
- M ak er of F in e  J e w e lry . - 7 W est 
45 th  S tre e t - M acchine p e r  o re fice ria . 
G ran d fo rd , N ew  Je r s e y  - T O W N  & 
COU NTRY  28 E astm an  St. - G io ie lle 
r ia  d ’oro.

Dal Sud Africa:
C ape T ow n - C A PE  S IL V ER W A R E  -

Carlo Barberis T E L E F O N O  31.611 

ESPORT. M. 0 2 0 0 0 5  

M A R C H I O  3 9 AL

•  F A B B R IC A N T E  G IO IE L L E R IA

•  S P I L L E  - C O L L A N E  - B R A C C I A L I  - B O C C O L E  - A N E L L I
\/aUh2Ai "Po- (Italia)

•  M O D E L L I  E S C L U S I V I V I A L E  B„ C E L L I N I  N .  3 6
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411 Federated House - 411 Shortmar- 
ket Str. - Gioielleria - bigiotteria - 
argenteria.

L'importazione libera dell'oro: 
allo studio di un disegno di 
legge:

A v v i s o
Un disegno di legge che liberalizza 
l’importazione dell’oro è allo studio 
degli uffici competenti del ministero 
del Commercio estero.
La proposta di abolire il monopolio, 
avanzata dal dott. Carli durante la 
sua permanenza al ministero del Com
mercio estero, fu accantonata per il 
parere contrario del ministero del Te
soro. In questi ultimi tempi, tuttavia, 
migliorata ulteriorm ente la situazione 
valutaria, il ministero del Commercio 
estero ha ripreso in esame la questio
ne, accogliendo le richieste in tal sen
so formulate dalle categorie interessa
te. Si ritiene che il parere della Ban
ca d’Italia sarà favorevole. Si ignora, 
però, quale potrà essere la decisione 
del ministero del Tesoro, al quale 
spetta il giudizio definitivo. A ttual
mente, l’importazione dell’oro è rego
lata dal R.d.L. 14 novembre 1953, n. 
1935. Con tale provvedimento — en
trato in vigore il 19 novembre 1953 — 
fu istituito il monopolio « per l’acqui
sto all’estero dell’oro greggio in lin 
gotti, in verghe, in pani, in polvere e 
in rottam i ».

Tramite la Camera di Commercio Italo-Germani- 

ca e la Cam era di Commercio, Industria, Agri

coltura della Provincia di Alessandria ci viene 

pregato di rendere noto a tutti gli operatori ora

fi della Provincia di Alessandria che hanno rap

porti di affari con la ditta Goldemann G.m.b.H. 

- Hamburg - 36, Colonnaden, 13 che, per evitare 

disguidi, perdite di tempo e difficoltà burocra

tiche, è opportuno che le spedizioni di merce 

vengano appoggiate alla Commerbank di Am 

burgo piuttosto che, come in casi precedenti av

venuti, a Banche e piccoli spedizionieri scono

sciuti alla destinataria. Per maggiori chiarimenti, 

rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione Orafa  

Valenzana - P.za Don Minzoni, 3 - Valenza.

Servizio legalizzazioni e visti 

documenti esportazione Libano.

Sulle fatture commerciali le ditte de
vono apporre la seguente dichiarazio
ne in francese:
« Nous certifions que la présente fac
ture est authentique, qu’elle est la 
seule émise par nous pour les m ar
chandises qui y sont énoncées, qu’elle 
mentionne leur valeur exacte sans de
duction d’aucun acompte et que leur 
origine est exsclusivement italienne » 
La Camera di Commercio dovrà quin
di apporre l’attestazione che i prezzi 
sono Veri e reali che le merci sono di 
origine italiana.

& &  CBSSE o/f0 .

VIA LEGA LOMBARDA,3 -TELEFONO 9 1 -7 6 6

D IS E G N I DI ESCLUSIVA ASSOLUTA

I M P O R T  -  E X P O R T

Gioiellerìa e oreficeria di fabbricazione propria 
V A L E N Z A  P O  - (Alessandria) - Italy 
Via Novi, 9 — Telefoni: 92.744 - Abitazione 9,2.518

SPILLE - COLLANE 

-  B R A C C I A L I  — 

IN ORO BIANCO 

E P L A T I N O

SPILLE - COLLANE 

-  B R A C C I A L I  — 

I N  F A N T A S I A

2 2



KUMOKf
PERLE COLTIVATE

J

Agente unico per VEuropa:

E. CAMPODONICO
M I L A N O  - VIA A R M O R A R I ,  8 ■ (pass, centrale)  • TEL.  875.771

23



B R E V E T T I  DI  O R E F I C E R I A  E O R O L O G E R I A

IN V E N Z IO N I BREVETTATE ALL’ESTERO IN V E N ZIO N I BREVETTATE IN  ITALIA

I brevetti indicati in questa rubrica, qualora non risultino  
registrati in Italia, sono liberam ente attuabili, senza ne 
cessità di L icenze o altri oneri.

SVIZZERA

5094 H O B ilancere per pezzo d ’orologeria.
(M anufacture Rolex a Bienne)

5095 H O Q uadrante ed utilizzazione dello stesso.
(Schlup & Cie. a Longeau)

5096 H O C ronom etro perfezionato.
(Ulysse N ard in  a Le L ode)

5097 H O C alendario autom atico.
(Lupu S farti a Le P erreux )

5098 H O Piccola pendola con suoneria.
(M anufacture F rey  a B ienne)

5099 H O Apparecchio com andato a distanza per m odi
ficare la posizione di organi m obili dello scap
pam ento di un pezzo d ’orologeria.
(John B user P orchet a Basilea)

5100 H O Dispositivo di richiam o m agnetico dell’ancora
di un  pezzo d’orologeria.
(Joseph B am at a G ranges)

FRANCIA

5101 H O Perfezionam enti agli orologi da polso che si
ricaricano m ediante il m ovim ento di una m as
sa centrifuga. (Veb G lashu tter a Parig i)

5102 H O Pezzo d ’orologeria elettronico.
(M anufacture d ’H orlogerie F rey  a Bienne)

5103 H O A pparecchio per contare le piccole p ie tre  per
orologi, ed a ltri pezzi di m eccanica fine. 
(Vacchelli H. G. a Parig i)

5104 H O Dispositivo di temporizzazione.
(G irardot F. a Parig i)

5105 H O Procedim ento per la fabbricazione di qua 
d ran ti per orologi. (L apidor S.A. a Parig i)

5106 H O Dispositivo elettronico per guidare il m ovi
m ento di un organo oscillante.
(G ruen W atch Co. a Parig i)

1074 H O

1075 H O

1076 H O

1077 H O

1078 H O

1079 H O

Dispositivo a piastrine per il collegam ento a r 
ticolato di elem enti p rism atici p e r catenine 
decorative.
(Fabbri A lessandro a A lte Ceccato) 
Perfezionam ento nei m etodi e negli apparec
chi per la fabbricazione di collane p e r uso 
personale, bracciali e sim ili ornam enti e og
getti di ornam ento ricavati con essi.
(Hogg & M itchell Ltd. a M anchester) 
Orologio che chiude un circuito  e lettrico  ad 
una determ inata  ora prefissabile a piacere e 
lo riap re  dopo un  tem po p u re  prefissabile a 
piacere.
(Busani Francesco a M agreta di Form igine) 
D ispositivo elettrico  per il com ando di oro
logi al cui sistem a oscillante vengono addotti 
im pulsi di com ando elettrom agnetici. 
(Siemens & H alske Akt. a Berlino)
Modello di dim ostrazione di alm eno un sop
porto sm orzatore di u r ti partico larm ente di 
pezzo di orologeria.
(Parechoc Soc. a Le Sentier)
C inturino in pelle tubolare  e schiacciato, sen 
za anima, cucitu ra  la tera le  a zig-zag, atto  a 
tra tten e re  flessibilm ente u n  orologio da polso. 
(G arbieri O. a A lessandria)

Comunicazione dell’Istitu to  per la Protezione e la Difesa 
della Proprietà Industriale a Milano - Via Durini, 4 - 
Tel. 700.704-706.610 (Direttore Ing. A lfonso Giambrocono). 
I lettori potranno indirizzarsi per ogni chiarim ento a. 
detto Istituto.

i m u  92.040 

Um . 91.095
'*+~toTTv-¥£.J3f

irto Ugo
pft Fp rnffiimfp

m L E W Z fc
c^ 1 ̂

S a g g io

MARCALLI A ff in a z io n e  m e ta ll i p re z io s i

L a vo ra z io n e  ceneri

CARLO P u lim e n ti fu s io n i O ro

A rg e n to  - P la t in o

V A L E N Z A  P O  - T E L E F O N O  9 2 - 0 4 5  P I A Z Z A  G R A M S C I
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LUIGI DAL TROZZO

La n u o v a  l e g a  

p e r  o r o  b ia n c o

FORNITURE DI M A C C H IN E  

ED UTENSILI

PER O R E FIC I-G IO IE LLIE R I-A R G E N TIE R I

M a g a z z in o : VIA PORPORA, 64  

TEL. 230360 - 293732

N e g o z io  : V IA  F A L C O N E,  7  

TEL. 874284

M I  L A N O

MARCA Oi FABBRICA

ICAZION e

TELEFONO N. 26-11 
T ELEGRAMMI :  I M A  
CASELLA POSTALE 27

A R G E N T E R I E  A R T I S T I C H E  - P O S A T E R I E

I.M .A. - GUERCI & C.
CASA FO N D A TA  NEL -1920

_______ ____________________ S. R. L. ___________________________

VIA DONATELLO N. 1 - A LE S S A N D R IA  - |SPALTO OORGOGLIOl

A R G E N T E R I E  A R T I S T I C H E  • C E S E L L I  E S B A L Z I  

VASELLAME PER TAVOLA • SERVIZI CAFFÈ’ • CANDELABRI 

COFANETTI • CENTRI TAVOLA • JATTES • VASI • ANFORE 

C R I S T A L L E R I E  E P O R C E L L A N E  ESTERE • P O S A T E R I E

C R E A Z IO N I P R O P R IE  •  E S P O R T A Z IO N E  •  A R G E N T O  8 0 0  e 9 2 5 ° /o o
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LA ROSA & B U C O L O

•  Viaggiatori in Gioielleria

•  Fabbricazione Propria

Viale Dante, 14 - Telefono 91-554

M a r c h i o  

2 6 6  AL UALEIIZA PO C . C . I. A . 
Alessandria 

6 7 9 8 8

Marchio 5 0 1  AL

Fratelli PAGANI
'(F atican ti Q ioiëllieïi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALENZA PO
Telefono n. 91.727 - Strada Fontanile, 7

DISEGNI D’OREFICERIA 

M ODELLI ESCLUSIVI 

B o z z e t t i  pubblicitari

PIERO TINELLI
ALESSANDRIA

Corso IV Novembre. 15 

Tololono B0.256

AMISANO RENZO
PERLE - ANELLI - BOCCOLE

M A R C H IO  599 A L

V A L E N Z A  PO

Vicolo del Pero Telefono 91.466

B A N C O  DI N A P O L I
--------------------------------  ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FO N D A TO  NEL 1 5 3 9  --------------------------------

•  Capitale e riserve L. 4.026.803.676

•  Fondi di garanzia L. 20.398.244.300

•  OLTRE 400 FILIALI IN TUTTA ITALIA

Succursale di ALESSANDRIA Piazza della Libertà 3 - Tel. 22.81 - 33.06 - 56.35

Filiali in: A s m a ra  -  B u en o s  A ire s  -  C h is im a io  - M o g a d is c io  -  N e w  

Y o r k  -  T r ip o li

Uffici di rappresentanza a: N e w  Y o r k  -  L o n d ra  -  Z u r ig o  -  P a r ig i -

B ru x e lle s  -  F ra n c o fo r re  s /M  -  San P a o lo  d e l B ra s ile

TUTTE LE O P E R A Z I O N I  ED I SERVIZI  DI  B A N C A

x



ISTITUTO BANCARIO S U  NOLO I I  TORINI
------------------------------------ISTITUTO FONDIARIO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1563 ------------------------------------

FONDI PATRIMONIALI : L. 5.700.000.000 

Depositi fiduciari e cartelle fondiarie in circolazione: 330 m ilia rd i

D irezione  Generale : T O R I N O

Sedi a GENOVA - MILANO - ROMA 

146 F i l i a l i  in PIEMONTE - LIGURIA - L O M B A R D I A

SUCCURSALE DI VALENZA - CORSO GARIBALDI, IO

T U T T E  LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA 

C R E D I T O  F O N D I A R I O
BANCA A G EN TE PER IL  COMMERCIO D E I CAMBI

M A R C H IO  466 A L

L E G N A Z Z I
I

I F A B B R I CA N T E
■né

|  G I O I E L L E R I E
si■■
■ ■

I  I M P O R T  -  E X P O R T

Si■ ■

VALENZA PO

VIA GALIMBERTI, 14 - TELEFONO 91.783

ViVROIMA&BISTOLFI
FABBRICANTI OREFICERIA

S p e c i a l i t à : Spille fantasia 

Vasto assortimento - Export

VALENZA PO

Viale Padova, n. 40 . Telefono 91.179

]□> J[ 1C X  JSL

(Disconti /Qngelo
O R E F I C E R I A

MARCHIO 700 AL

S P IL L E  -  B O C C O L E  -  A N E L L I  -  B R A C C IA L I  -  F A N T A S IE  

VALENZA PO

VIA PINEROLO, N. 3 - TELEFONO 91.884
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CREDITO ITALIANO
CAPITALE L. 1 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  - VERSA TO L. 8 .3 7 5 .0 0 0 .0 0 0  

RISERVA L. 3 .1 0 0 .0 0 0 .0 0 0

Sede Sociale: G E N O V A  - D irezione C en tra le : M IL A N O

SEDE DI ALESSANDRIA
P IA Z Z E T T A  DELLA LEG A , I - TEL. 57.01

BANCA D I INTERESSE N A Z IO N A L E

DI

R O B A Z Z A
G I U S E P P E
BRACCIALI E CASSE 

PER OROLOGI

V A L E N Z A  PO

Via S. Salvatore, 9/bis

P rim a r ia  fa b 
b rica  casse c 
b racc ia li p e r  
orologi in  oro 
d i tu t te  le le 
ghe, b i a n c o ,  
r o s s o ,  ecc.. 
E secuzione in  
esclu siva su 
d i s e g n i  di 
c lien ti. C rea 
zione p ro p ria . 
G a r a n z i a  di 
T ito lo .

Carlo Tartara « R,!»
FABBRICA GIOIELLERIA

VALENZA PO

V ia N ovi, 8 Telef. 91.778
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M A R C H IO  286 AL

OE M U T E  i l i
fabbrica oreficeria e gioielleria 

V A L E N Z A  PO

VIA 29 APRILE, N. 13 - TELEFONO 91.064

M ARCHIO 408 AL

Rino Cantam
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

(creazione propria)

VALENZA PO
Laboratorio: Via Giusto Calvi - Tel. 92-243 
Abitazione: Viale Vicenza n. 28 - Tel. 91-336

A t t i l i o  A g l i o t t i
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  

M A R C H I O  4 1 7  AL

O R E C C H IN I - ANELLI Z .B . E FANTASIA
C R E A Z I O N E  P R O P R I A

Viale Danle, 9 - V a l e n z a  Po - Tel. 91.579

F./,f Z u c c h e t t i
O R E F I C E R I A

M A R C H I O  4 8 4  AL

Valenza Po - V ia le  V ic e n z a , 30 - T e l. 91.537

DoN. Chim. L. LENTI
METALLI  PREZIOSI

SEPARAZIONE - ANALISI - I'.AMBIO 

MACINAZIONI E SAG GI CENERI 

M E T A L L I  P R E Z I O S I

VALENZA PO

Via Mazzini, 1 - Tel. 91.615 - Via Paleslro, 3 - Tel. 91.213

Ditta DEAMBROGI CARLO
F A B B R IC A N T E  O R E F IC E R IE  E  G IO IE L L E R IE

Anelli in  pietre di colore fine e sin tetiche  
MARCHIO 299 AL

VALENZA PO - Via F. Cavallotti, 29 - Tel. 91.092

L U N A T I  G I N O
FABBRICA OREFICERIA

SPECIALITÀ’ SPILLE ----------  VASTO ASSORTIMENTO
Marchio 689 al

VALENZA PO -  Corso Garibaldi. 26 - Tel. 91.065

M ARCH IO  307 AL

Guasco Aldo
FABBRICA OREFICERIA

CREAZIONE PROPRIA

Specialità: Collane — Bracciali

VALENZA PO

C.so Garibaldi, 5 Telef. 91.921

\ m  È  J Chiedete i nostri i n i f j l i o ' i t

\ %  È  /  gioielli c ' i  e  f i  2 t  o  i t  i

\ \ /  E N H / T D A C A  ai vos,ri mi9li0ri i n  I n  h  t u b i  r i\ V £l*L/UKttrA fornitori
^------------------1 S . R. L.

V A L E N Z A  P O  - C O R S O  G A R I B A L D I ,  21 - T E L E F O N O  91 .812
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E X P O R T  c. m . M 0 2 0 1 3 3

F O T — bracciali a tapparella con chiu
sura normale o con spilla or
namentale

F A B B R I C A  - O R A F A  - T E S S U T A
— cinturini da uomo e donna con

o senza cassa

— bracciali damascati

DI PESIMI GIUSEPPE FU ATTILIO
— portachiavi

— collane

INDUSTRIA EXPORT ■  MARCHIO 434 AL Il tutto con disegni in esclusiva

V A L E N Z A  P O  VIA S. SALVATORE, 5 - T E L E F O N O  91.664

D I T T A

C E R V I E N R IC O
O R O L O G E R I E

MO N T R E S

EVRETTE
W I L H E L M

E S C L U S I V I S T A  I TALI A E C O L O N I E  

Concessionario con deposilo

LONGìNES

VALENZA PO “ V I A L E  D A N T E  N. 15 - T E L E F O N O  9Ì.A98

FR ASC AR O LO  & C .
----------- g i o i e l l i e r i -----------

C O R S O  M A T T E O T T I, 18 - TEL 91 .507  VALENZA PO
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Renato Celerino
F A B B R I C A N T E  OREFICERIA E GIOIELLERIA

(CREAZIONE PROPRIA)

MARCHIO 830 Al

VIALE DANTE, 9 ( c o n d o m in io  C iv ita s )  - TEL, 91 019

O c i / e i  IZCI J D o
(I ta l ia)

Fabbrica oreficeria

F tu G R A S S I
MARCHIO 593 AL

A n e l l i  p e r  do n n a  e sp i l le

LDalen^a P o

VIA NOCE, 16 TELEF. 91.797

LUIGI t  Minio ZIVIHOHE
O r e / iceria e (gio ielleria

MARCHIO 374 Al

VALENZA P O

MARCHIO 737 AL Tel. 92.189

Q U I A  M A N O
FABBRICA OREFICERIA

G I O I E Z L L E I R I A

Sp e c i a l i t à :
A N E L L I  D A  D O N N A  

STRADA S. SALVATORE, 2 - V A L E N Z A

M A R C H I O  4 8 2  A L

VINCENZO BAGGIO 1  FRATELLO
F abbri ca  G i oi elleri a

Corso Matteotti ang. via Ancona - Tel. 92.360 

V A L E N Z A  PO

ditta SCORCIONE FELICE
DI ALBERTO VITALE & BICE SCORCIONE 

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

VALENZA - VÌA TRIESTE, 3

TELEFONI: FABBRICA 91.203 - ABITAZIONE 91.201

Soro & De Grandi
FABBRICANTI OREFICERIA - GIOIELLERIA

iiiiiiil iilillll iiiiiii! MARCHIO 626 AL

V A L E N Z A  P O

VIA PISA N. 18 — TELEFONO N. 92.777

MARCHIO 520 AL

Ditta F,ni TERZINO
F A B B R I C A  

O R E F I C E R I A  
E GIOI ELLERI A

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

TELEF.:  F A B  92.174 VALENZA PO
AB1T. 9 2 .6 4 2  C. GARIBALDI. 23
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BANCA POPOLARE DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1958

CAPITALE L. 1.263.807.000 • RISERVE L. 5.219.567.262 • SALDI DI RIVALUTAZIONE L. 1.962.463.057

2 3 2  F I L I A L I  - 8 0  E S A T T O R I E

T U T T E  LE O P E R A Z IO N I  DI B A N C A

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

F IL IA L E  D I VALENZA v ia  l e g a  l o m b a r d a  n . ó

CODETTA & BETTON
O R E F I C E R I A
Bracciali - Animalettl assortiti

Viale Dante, 6 - Tel. 91.132 - VALENZA PO

M A RCH IO  784 AL

B O R I O  M A R I O
F A B B R I C A N T E  O R A F O  
LAVORAZIONE DI FANTASIA

VALENZA PO
Via Tripoli, 1 Tel. 91-174

M e fite  <t liv iM 'hh i
GIOIELLIERI

Valenza Po - Viale liante - Tele!. 91.480

Guerci Giacomo
FABBRICA O R EFICERIA - G IO IELLER IA

M A R C H IO  8 8 0  A L

VALENZA PO

VIA TRIESTE N. 21 - TELEFONO N. 91.072 -

B A G N A  &  FERRARIS
F ab b rica rc i G io ie lle ria  e  O re fic e ria  

Disegni esclusivi - Creazione propria

M A R C H I O  2 0 6  AL

C. C. I. Alessandria N. 41304

V A L E N Z A  PO  

Viale Italia, 5 . Telefono 91.486
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Reparto vendite

N U O V A  S E D E

V I A  A S T I  a n g .  V I A  A N C O N A  

T E L E F O N O  9 1 . 8 6 4

VALENZA PO
( ITALY)

( O r e f i c e r ì a  a r t i s t i c a  

Spec ia l i t à  oggetti lh inat to

i

B R A C C I A L I  

E C A S S E  

PE R

O R O L O G I

M A R C H I O  5 4 4  AL

Export

Prato A C.

m
( MARCHI O DE P O S I TAT O)

RI PARAZI ONI

con tecnici 

specializzati 

e attrezzature

A G E N T I :

U N I V E R S A L  

B E R T H O U D  

P A T  W A T C H
s v i z z e r e

Controllo orologerie

V E N D I T A  

O R O L O G E R I E  

delle migliori 

marche
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