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F.LLI PIZZOGIOIELLIERI2542 AL
FABBRICA E UFFICI 
ESPOSIZIONE PERMANENTE 
VALLE S. BARTOLOMEO -  AL -  0131-59454 
PRESENTI FIERA DI VALENZA E MACEF 
PRIMI AD ASSICURARE IN  M O D O  TOTALE I PROPRI CLIENTI



Un saluto

Q u e s ta  n o s tra  m a n ife s ta z io n e  
a u tu n n a le  a s s u m e , q u e s t'a n n o , 
un p a rtic o la re  v a lo re  p e r l'in a u -
g u ra z io n e  d e lla  n u o v a  e d  e le -
g a n te  s e d e  c h e  la osp ita .

È c o n  o rg o g lio  c h e  n e  parlo, 
g ia c c h é  è  u n o  d e i p o c h i casi, 
fo rs e  l'u n ic o , in c u i gli e s p o s ito ri 
s o p p o rta n d o  u n o  s fo rz o  fin a n -
z ia rio  di rilievo , si s o n o  d a ti q u e l-
la s tru ttu ra  fu n z io n a le  e  m o d e r-
na n e c e s s a ria  a lla  lo ro  m ostra, 
a ttra v e rs o  l’a u to fin a n z ia m e n to .

S e b b e n e  l’ in te ro  s e tto re  stia  at-
tra v e rs a n d o  un  m o m e n to  pa rti-
c o la rm e n te  d e lic a to  e  diffic ile, 
gli o ra fi d i V a le n z a  h a n n o  sc e lto  
la v ia  d e l p o te n z ia m e n to  d e lla  
lo ro  m o s tra  ra c c o g lie n d o  a n c h e  
la s o lle c ita z io n e  p ro v e n ie n te  d a  
più parti, s u lla  n e c e s s ità  d i c o n -
v e rg e re  tu tti g li s forz i su  q u e lle  
m a n ife s ta z io n i c h e  p o s s o n o  o f-
frire  agli o p e ra to ri s te s s i m a g -
g io ri g a ra n z ie  d i s e rie tà  e  p ro -
fe ss io n a lità .

Q u e s ta  volta , c o m e  p e r le p re -
c e d e n ti e d iz io n i, g li a rtig ia n i orafi 
va le n z a n i si s o n o  s e ria m e n te  
im p e g n a ti a  p re s e n ta re  nu o ve  
m o d e lla z io n i r ic c h e  d i fa n ta s ia  
c re a tiv a  e d i m a n u a lità .

È a n c h e  q u e s to  un in c e n tiv o  
p e r gli o p e ra to ri e c o n o m ic i a  v e -

n ire  a  V a le n z a : a d  e s s i un c o r-
d ia le  b e n v e n u to , a d  e s s i il rin -
g ra z ia m e n to  p e r a v e r c o n tri-

b u ito  al s u c c e s s o  d e lla  n o stra  
M o s tra  e a ll'a ffe rm a z io n e  del 

p ro d o tto  v a le n za n o .

S te fa n o  V e rità

This year our autumn exhibition 
is particularly significant for thè 
opening of thè new and distin- 
guished building in which it is 
held.

it is with pride I refer to it: it is one 
of thè few cases, thè only one 
perhaps, in which thè exhibitors, 
with a considerable financial ef
fort, by a System of self-financ
ing, bave given their exhibition 
that functional and modem 
structure it needed.

Despite thè fact thè whole mar-
ket is going through a particular 
delicate and difficuit moment, 
thè valenzan goldsmiths cho- 
sen thè way to thè strengthen- 
ing of their exhibition: they have 
even gathered entreaties from 
various directions, with thè pur- 
pose of concentrating all efforts 
on those exhibition which can 
guarantee a deeper professio- 
nality and integrity to thè opera
tors themselves.

This time, as in thè previous edi
tions, valenzan goldsmiths, 
have p u f  a serious effort to pres
ent new modellings, rich in 
creative fantasy and in manual 
labour. This too, is an incentive 
for thè operators to come to Va-
lenza: we give them a warm 
Welcome.

We give them our Thanks for 
their contribution to thè excel-
lent resuit of our exhibition and 
to thè success of thè valenzan 
produci

P re s id e n te  A s s o c ia z io n e  O rafa V a le n z a n a



R ega lli &  C assin i
F a b b r ica  o re ficer ia  - E xport

15048 VALENZA (Italy)
Via Mantova, 2 - Tel. (0131) 93433 

1084 AL



ACUTO PIETRO & C
Oreficeria 

15048 VALENZA  
Via Cremona 22 

Tel. (0131) 952422 ,  v  
868 AL

Mostra del Gioiello Valenzano 
Stand 464 ZABBAN per OV
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Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048 Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240



B o n e t to  f r a t e l l i
Creazione Gioielli

15048 VALENZA - V.le Repubblica 106 - Tel. (0131) 94126
1614 AL



DIRCE REPOSSI
V A L E N Z A
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GIUSEPPE CAPRA  1 5 0 4 8  VALENZA - Via S. Salvatore, 36  - Tel. (0131) 93144



FERRARIS FERRUCCIO & FIGLI
Gioielleria oreficeria

Via Tortrino, 8 - 15048 VALENZA - Tel. (0131) 91.670
925 AL

FIERA VICENZA / STAND 124-125 - FIERA MILANO / STAND 691-693 - J.A. NEW YORK - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO
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CARLO BARBERIS & C.
15048 Valenza 

V.le B. C ellin i, 57 
Tel. 10131) 91611 - Telex 215 444 I
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NIANEW ITALIAN ART
Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721  
8  Va len za  - Italy - 1813 AL



BRUNO CRIVELLIORAFO15048 VALENZAVIA DEL cASTAGNONE 6TEL. (0131) 9752961751 AL



ellepi
GIOIELLI LIVIO PINATO

15048 VALENZA 
Circonvallazione Ovest, 24 - Tel. (0131) 977339

1217 AL

Fiera Vicenza stand n. 1066 
Fiera Milano stand n. 845 

Valenza Mostra del Gioiello Valenzano



FIERE:VALENZA - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO marco-aprileMILANO - aprile

BASILEA - aprile

VICENZA - gennaio/giugno
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eurogold
15 0 4 8  VALENZA - VIA C. ZUFFI, 10 - T E L  0 1 3 1 /9 4 6 9 0 -9 5 1 2 0 1



T averna % C.
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica. 3 - 1 5 0 4 8  VALENZA-AL -  T E L .0131 -  9 4 3 4 0



F
O
T
O
: 
A
LD

O
 P

O
G
G
I FIERE:

MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 
VICENZA - Gennaio/Giugno 

BASILEA - Aprile Pad. 17/362 
NEW YORK - Febbraio/Luglio

GIANFRANCO CANU & C.
gioielli export

15048 VALENZA - Viale Manzoni 54 - Tel. (0131) 953698 P.O. Box 151 
NEW YORK - BRAVURA Cr. Ltd. - 366 Fifth Avenue - N.Y. 10001 - Tel. (212) 594-3412
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RAIMA
gioielli di Raia & Maddaloni snc
Via Banda Lenti, 1 tel. 0131/951809 15048 Valenza (AL)

Vicenza: gennaio-giugno-settembre - stand 1172 -Gift Mart Firenze: febbraio - stand 45 - fiera di Milano: aprile - stand 643 - Valenza Mostra del gioiello Valenzano ottobre - stand 311



VERDI G. &  C
15048 Valenza
Largo Costit. Repubblica, 14/15 - Tel. (0131) 94619 
1865 AL

V
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GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza - Via V itto rio  Veneto, 18 

Tel. (0131) 94233 -1381 AL



BBPDI GIANNI BAIARDI & C.Artigiani Orafi

15048 Valenza - Via L. Ariosto, 16 - Tel. (0131) 94500  
2141 AL



SALVATORE ARZANI
GIOIELLERIA
15048 Valenza 
via del Vallone, 2 

tei. 0131/95141-94835
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BOTTINI artigiani in valenza

15048 Valenza - via del Pero, 30  - tei. 0131/94347 

2010 AL -  Mostra del Gioiello Valenzano -  stand 349





LEGNAZZI ROBERTO
Via Melgara, 27 - 15048 VALENZA  

Tel. (0131) 91132 (rie. aut.) 
Telex 215084 LR V I
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DAVITE & DELUCCHI
VALENZA



CARLO BUTTINI

gioielli
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EFFE-VI
di VERITA' & FANTINI

F IE R E
Vicenza: gennaio/giugno - stand 129-130
JA Trade Fair, New York: febbraio/luglio - stand 130-131
Macef-Milano: febbraio/settembre - stand A15-17
Milano: 14-23 aprile - stand 539-541
Basel: aprile - stand 17.254-17.456
Pacific Show, Los Angeles: agosto
Valenza: ottobre - stand 341-352
Dallas Jewelry Show: febr.-sept.
Sprìng Pacific Jewelry Show S. Francisco: march-booth 1600

FINE JEWELRY MANUFACTURERS

15048 VALENZA (Italy) - Via Trieste 9 
Phorie (0131) 94012/91286 
Telex 215419 EFFEVI I

NEW YORK OFflCE : 527 Madison Avenue, 
Suite 810 - NEW YORK, N.Y. 10022 
Phone (212) 68Ì3-9056/7



effè-viDI VERITA' & FANTINI

linea “OLYMPIA”



COUPE'
( oro giallo E platino )MICONE, BOSIO, VINCENZONI

gioielli Viale Padova, 9 15048 Valenza Italia tei. 0131/94296
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COMM. GARAVELLI ALDO & C. SNC
FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA
15048 VALENZA - ITALY - VIALE DANTE 24 - TEL 0131/91350-91248
FIERE: MILANO - NEW YORK - TOKYO



MARIO TORTI & C.
OREFICERIE

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22  
tei. (0131) 91.302-93.241  

20121 Milano - Piazza Diaz 7  
tei. (02) 800.354  

1055 ALPOGGI per OV



P.A.P.PASERO-ACUTO-PASINO
ORAFI - GIOIELLIERI

15048 Valenza - Via G. Carducci, 17 - Tel. 0131/91108
2076 AL

Fiere: VALENZA Mostra del Gioiello Valenzano - Marzo/Ottobre - Milano/Aprile
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GIANNI BAVASTRO
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GIANNI BAVASTRO
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distribuzione esclusiva 
creazioni 

VENDORAFA

Corso Garibaldi, 102 
15048 Valenza Po (AL) 
Tel. (0131) 91269

gioiellerie morosetti di c.moro



VENDORAFA
VENDORAFA s.r.l. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza Po (Italy) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 VENDORA

6a MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 
8-12 Ottobre 1983 

Stands 332-333-404-405V5v83OV



BARIGGILINEA SAFARI15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. 0131-975201
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IT 'S  S A F A R I T IM E

by BARIGGI



BARIGGILINEA SAFARI



IT'S SAFARI TIMEBYBARIGGI
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M AG IUL E ’
di Cova Giuseppe
GIOIELLI
Via Bologna, 20 - Tel. (0131) 94040 
15048 VALENZA 
2063 AL



DE REGIBUS FRANCO
15046 San Salvatore Meonferrato (AL)
Via Santuario, 5

20100 Milano
Via Paolo da Cannobio,5 6 0 8  A L
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CUBIC ZIRCONIA LINE



LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE

15048 Valenza - Via Alfieri, 15 • Tel. (0131) 93584 
1164 AL

FIERE - Vicenza: gennaio/giugno stand 627 - settembre stand 312/313 - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134
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LEVA GIOIELLI LEVA GIOVANNI - viale  della  Repubblica  5
15048 VALENZA (ITALY) tel . (0131) 94621 1354 AL



LEO PIZZO

VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 78 - TEL. (0131) 977282
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L E O  
PIZZO

FIERA MILANO - VICENZA - VALENZA - BASILEA



LEO PIZZO

VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 78 - TEL. (0131) 977282 

FIERA MILANO - VICENZA - VALENZA - BASILEA
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L E O  P I Z Z O

S T U D I O  P H O T O C H R O M

VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 78 - TEL. (0131 ) 977282 

FIERA MILANO - VICENZA - VALENZA - BASILEA



Fiera d i M ilano - Stand 543 - Corsia R  - Padiglione 21 
Fiera d i Basilea - Stand 263 - Padiglione 11 
Fiera d i Vicenza - Stands 1019-1080 
M acef d ’Autunno - Stand B8 - Padiglione 31 
Fiera d i Valenza - Stands 221-222

FERRARIS & C. oreficeria gioielleria s.n.c. - Viale Dante 10 - 15048 Valenza (Italy) - tei. 0131.94749

G
ra
p
h
ic
-P

h
o
to
s 
b
y 
G
ia
n
ca

rl
o
 Z
a
n
e



ORO TREND

di FERRARIS & C.

ÒRO TREND
5048 VALENZA-^ colo Varese, 8/B - Tel. (0131) 952579
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1850 AL

DARIO BRESSAN
VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL 0131/94611 - MILANO - VIA CANNOBIO 5 - TEL. 02 /8321078
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VICENZA STAND 178 
MILANO STAND 665 
VALENZA STAND 404



ENZO VARONA
15048 Valenza  

Via M di Lero, 14  
Tel. (0131) 91850 

2329 AL
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CARBONI
via rosselli 6 -8  / 15048 valenza (a!) / tei. 0131-91842

Fiera di Valenza  
8 12 ottobre 1983  
Padiglione 3, Stand 3.
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1874 AL - Fiere: Vicenza (stand 1067) - Firenze Gift Mart - Basilea - Milano - Valenza

Maiorana Carmelo &  C. s .n .c .
GIOIELLERIA
15048 Valenza - Via Wagner, 11 - Tel. (0131) 93521



15100 alessandrìa  
(ilaly) via monterotondo, 6  

lei. 0131/51355

esponiamo: gennaio: vicenza /  febbraio: j. a. newjork. m acef milano. g if t  firenze. inhorgenta monaco /  marzo: inn roma.golditaly tokio /  aprile: campionaria mila
no. internazionale basilea/g iugno: vicenza / luglio: j. a. new york /  settembre: macef milano. dusseldolrf. gemmologia vicenza. goldita ly tokio /  ottobre valenza

FORME 
E SENSAZIONI FERMATE NEL TEMPO GIOIELLIERI GARBIERI SAS



G IOIELLI T E R Z A N O  F.LLI
d i N in e tto

C o rso  G a rib a ld i, 123 - V a le n z a

Collier PITONE, primo selezionato dalla Giuria al Concorso Gioiello Inedito 1981



CI-ZETAG IO IE L L I

MARCHIO

AL 2085

CI-ZETA s.n.c. DI TODOERTI, ZANLUNGO, CATELAN
VIA XII SETTEMBRE, 33 - TEL. 0131-977659 - 15048 VALENZA PO (AL) ITALY 

SWEIZER MUSTERMESSE BASEL STAND 34/220 - FIERA VICENZA STAND 1196 

MACEF MILANO PAD 31 III POST. H II - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO STAND 329
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MILANO PIERO
Milano - Piazza S. Maria Beltrade I - Telefono 86.90.490

Fiera M ilano Stand 699/701 - Fiera Basilea Stand .'Ì70 Halle 17 - Fierà Vicenza Stand 637 - Fiera New York Stand 129)
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Vicenza: Gennaio-Giugno - Stand 424  
Milano: Aprile - Pad. 27, Sai. 4, Stand 839  

Basilea: Aprile - Pad. 44, Stand 318  
Vicenza Gemmologia: Settembre - Stand 317-318  

Mostra del Gioiello Valenzano: Ottobre - Stand 524-525

DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria - G io ie lleri 

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 51 
Tel. (0131) 93.382 1043 A



DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria - G ioielleria
15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H
Tel. (0131) 93.382 1043 AL

Vicenza: Gennaio-Giugno - Stand 424
Milano: Aprile - Pad. 27, Sai. 4, Stand 839
Basilea: Aprile - Pad. 44, Stand 318
Vicenza Gemmologia: Settembre - Stand 317-318
Mostra del Gioiello Valenzano: Ottobre - Stand 524-525





ARSgioielli

di Abbiati & Sarra

Circonvallazione Ovest 18 - 15048 Valenza - Tel. 0131-91566
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DOTTA GIORGIO 
Via S.Giovanni, 17 

.p 4 8  :yÀ ì;E^A , (Itatyj 
Phonfe' 0131/91.569



CORTI & MINCHIOTTIcreazione gioielliVia Tortrino  16 - Valenza (Italy) tel. 0131/975307 - Telex COMIStands Vicenza 252Stand Milano 27-05051Stand Basel 357-358Stand New York J.A. sheraton Center 11Floor Boot 293Stands Vicenza 113-128

I  

CLASSICI... 
C O N  F A N T A S IA



g.giunti

AL 2184c ioè
Vittorio Lazzarin  
gioielli

casale monferrato (al) - via g . mameli 65 - tei. 0142/74993 mitano - ratto rapp.ze via p. da cannobio 9 - tei . 02/875004 
fiera di milano stand n° 277 (solo ai grossisti)



HARPO'S

gioielli Valenza

4



F
O

T
O

 L
E

S
S

IO
 p

e
r 

O
V

AIMETTI PIER CARLO GIOIELLIVia Carducci 3 - Tel. 0131/91123 - 15048 VALENZA (Italy)Fiere: Milano - Vicenza - Valenza
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FALAGUERRA

Un marchio d ’oro per pezzi unici.
( b r e v e t t a t o )

U n a  p ic c o la  c a te n a  d ’o ro  u n is c e  in d is s o lu b i lm e n te  

i l  m a rc h io  a l  g io ie l lo  (e s em p la re  u n ic o )  
e i l  d is e g n o  o r ig in a le  è  co n se g n a to  a ss iem e  a l la  g a ra n z ia .

A  g o ld e n  s ym b o l f o r  u n iq u e  o b je c ts  ( p a te n le d ) .

A  t in y  g o ld  c im in e  jo in s  f o r  a v e r  th è  s ym b o l to  th è  je w e l  

( u n iq u e  p ie c e )  a n d  th è  o r ig in a i  d e s ig n , 

is  d e liv e re d  to g h e th e r  w i th  th è  g u a ra n ty .

U n  in s ig n e  en  o r  p o u r  des  o b je ts  u n iq u e s  ( b re v e té ) .  

U ne  p e t i te  c im in e  en  o r  u n i i  in d is s o lu b le m e n t  
l ’in s ig n e  a u  b i jo u  (e x e m p la ir e  u n iq u e )  

e t le  d ess in  d ’o r ig in e  est l i v r é  u ve e  la  g a ra n t ie .

FALAGUERRA Va lenza , cas. po s t. 179, ta l. (1131/953677
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RAITERI &  CARRERO
Fabbrica Oreficeria Gioielleria - Regione Vecchio Porto. 20  -  Tel. (0131) 95.30.16  -  15048 Valenza - 2366 AL
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GHISLIERI F.LLI
F A B B R IC A  O R EFIC ERIA , GIOIELLERIA
15045 SALE (AL) - VIA MAMELI, 5 - TEL. (0131) 84 .292  
1 2 9 3  A L



GIOERM
byMussio, Ceva & C. snc

15048 VALENZA (Italy) - via C. Camurati, 45 - tei. 0131-93.327 < 994 al >
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B P B A R B E R I S  &  P R A T I

JEWELRY - EXPORT -15048 VALENZA (Italia) - via Mazzini, 47 - tei. (0131) 97.53.00



MONILEOROPLATINO15048  V a le n za  - V ia le  M a n z o n i 17 - Te l. (0131) 92315 
20122 M i la n o  - G a lle r ia  U n io n e  4  - Te l. (02) 8 6 5 2 9 0  
90144  P a le rm o  - V ia  B o tt ic e lli 7 - Te l. (091) 298855

SELEZIONATO DALLA GIURIA 
AL CONCORSO GIOIELLO INEDITO 1982



ZAGHETTOSTEFFANIBARBIERATO

V ia  N oce  n. 2 - 4  Te l. (0 1 3 1 ) 94 679 - 15048 V A L E N Z A  /  I ta ly



GUERCI & PALLAVIDINI

15048 VALENZA - Via Bergamo, 42 - Tel. (0131) 92668
794 AL



FILIERIGIOIELLI
ROMA - VALENZA 

ROMA - VIA DELL’ARTE, 85 Tel. 06/5917411 -5914986 
VALENZA -/VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 Tel.: 0131/955144
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GRGABRIELLA RIVALTA
81, Salita Sant’Anna 15033 Casale Monferrato Alessandria 

0142.70281
Fiera di M ilano’ 83, stand 683



EFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL.0131-92.138 M ARCH IO  AL 2247



essere...
...anche con un 
gioiello

15048 VALENZA Via Mazzini 40
Tel. (0131) 953320
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gioielli
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SO.RO.
FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA
15048 VALENZA Via Mario Nebbia 55 - Tel 0131 92777 AL 1838



GIUSEPPE MASINI
g i o i e l l e r i a  -  o r e f i c e r i a  - c r e a z i o n i  p r op r ie  — M a r c h i o  A L  1586 
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RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria

15048 Valenza • P.zza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516 

923 AL



A .  A n n a ra to n e & C .
oreficeria - gioielleria

s. n. c.

Studio Photochrom

Marchio 301 AL
Viale Galimberti 12
15048 Valenza (AL) Italy
Tel. (0131) 91.407-94.459
esponiamo a Milano - Macef febbraio-settembre
a Valenza Mostra del Gioiello Valenzano ottobre

Lepido
d i LE G O R A  S E R G IO  &  C. s.n.c.  

OREFICERIA - GIOIELLERIA

15048 VALENZA - Strada alla Collina, 49 - Tel. 97.73.46

Mostra del Gioiello Valenzano 

8-12 O ttobre  83 Stand 407

2038 AL
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FAVARO SERGIO
OREFICERIA

15048 VALENZA 
VIA C. CAMURATI, 19 
TEL (0131) 94.683 
1473 AL



RICCI ADELIOPREZIOSI

15048 VALENZA
Via Martiri di Cefalonia, 28

Tel. (0131) 91101

GOLDEN EIGHT
di Doratiotto Giuseppe 

Oreficeria Gioielleria Export 
15048 Valenza - Vie Manzoni, 22 - Tel. (0131) 94669 

1478 AL
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GI OI E L L E RI A

RICCI GIAN PIETRO & C.
15048 VALENZA - Via Cremona 29/A  - Tel 0131/94368

1545 AL

VALENZA - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO - Marzo/Ottobre



Bosco
Giovanni

laboratorio oreficeria gioielleria 
Valenza via Mantova, 1 Tel.(0131) 93570



ORAFA NORD ITALIA

di PALAZZOLO Marcello & Ferruccio S.D.F.
Produzione: gioielleria minuta

Sede: 31015 CONEGLIANO (TV) - Via Manin 116/1 - Tel. (0438) 62885-62298-24360 
Filiale: 15048 VALENZA - Via Cunietti 10/B - Tel. (0131) 954478

FIERE: MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO Marzo/Ottobre - CAMPIONARIA DI MILANO Aprile 
MACEF Febbraio/Settembre - VICENZA Gennaio/Giugno/Settembre 

BARI Orolevante - TOUR GIOIELLO INN Taormina/Roma/Rimini/Sanremo
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RAINBOW
LINE

FOS SRL
SEMILAVORATI PER ORAFI ORO 18-14-9-8- K ARG. 800-835-925 CATENE SPECIALI
FIERE: VALENZA, OTTOBRE MILANO BASILEA, APRILE VICENZA GENNAIO-GIUGNO-SETTEMBRE



00184 Roma - Piazza S Giovanni in Laterano 18  
Tel (06) 777 652 - 775 738 - Telex 614317 TORRI I 
15048 Valenza Po (AL) - Via Galimberti. 26  
Tel (0131)95 37 75  
Laboratorio
15048 Valenza Po (AL) - Via Rossini 4  
Tel (0131) 95 37 95

EUGENIO 
TORRI &G
SPA CREAZIONI
GIOIELLERIE
OREFICERIE
VALENZA PO 
ROMA

Presente alle Fiere di Basilea - Milano -  
Orolevante - Valenza - Vicenza - al SIR di Napoli -  
al GIFT di Firenze e alle mostre itineranti dell'l C E
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RE CARLO
Oreficeria-Gioielleria
Uffici: Via Camurati, 34 
Fabbrica: Via Roma, 17 

Tel. (0131) 94208-953801 
15048 Valenza (AL)

AL 1845



GEI GIOIELLI DI GIANSANTE - BUTERA & C. snc15048 VALENZA IAL) Italy < *  (0131) 91.135  
Fiere:
Inhorgenta - Monaco 
Gitt Mari - Firenze- 
Mustermesse - Basilea 
Campionaria - Milano 
Gemmologia - Vicenza 
Mostra del gioiello valenzano - Valenza

oreficeria e gioielleria

ponzone & zanchetta
15048 VALENZA (ITALY)

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. I013H 94043 

1207 AL



Guerci  
& PALLAVIDINI
“le montature”

Via Bergamo, 42  
15048 VALENZA  
Tel. (0131) 92668

794 AL



la natura 
preziosa

pezzo unico 
della linea “natura” 

realizzato in Valenza da 
RCM gioielli

RCMgioielli

1792 AL
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Splendida torpade eseguita con centinaia di  
piccole sfere di ametista. Al centro uno sme-
raldo dal levigatissimo taglio cótelé.
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GOLD
&

LIGHT
Effetto nero e luce, qui ottenuto solo con il bagliore dell’oro 

e la luminosa trasparenza del diamante. 
Composizioni quasi grafiche, dal disegno compiuto e personalizzante.

Gioielli di Gastaldello, SO.RO, Ci-Zeta, Ninetto Terzano.



Gioiello di sapore floreale dal duplice  
impiego: una parte del lungo pendentif è  
staccabile ed indossabile come bro che per  
inventare una superba parure.

La moneta antica spicca da una pregevole  
montatura a corolla dalla superficie  
lievemente arrotondata a cuscino fitta di  
brillanti. La catena, severa nella sua  
essenzialità, è il solo, indovinato  
complemento di questa creazione.



Papillon dal marcato  
movimento, in un gioco  
luminoso di ali che lo rendono  
incisivamente presente.



Una lunghissima, interminabile 
teoria di brillanti: alla fine 
della ricchissima catena due 
grandi gocce di impeccabile 
esecuzione



BLACK & LIGHT
Il tutto nero della moda dei prossimi mesi è la grande occasione 
del gioiello.
Nulla più di un gioiello può spiccare tra le morbide cadenze del raso, 
della seta e del velluto che gli stilisti hanno a piene mani impiegato 
per la stagione invernale.
Una cornice entro la quale il gioiello può spiegare il suo fascino 
più sottile, le sue luci più smaglianti.

The all-black fashion of thè coming months is thè great moment 
for thè jewel.
Nothing more than a jewel can stand out in thè delicate folds of satin, 
silk and of velvet that thè stylists have made great use of 
for thè winter season.
A background where thè jewel can display its finest charm, 
its brightest light.

\

Toni fortemente drammatici nella mise ispirata a Zorro.
Una lunga, pesante catena con zaffiri rosa gialli e azzurri, anello e  
orecchini negli stessi colori sottolineano un look volutamente  
aggressivo.

Strongly dramatic tones in thè Zorro look.
A long and heavy chain with pink, yellow and light blue  
sapphires, ring and ear-rings in thè same colours.





Zaffiri blu tagliati a cabochon e  
un corindone giallo legati  
da una maglia larga e piatta  
realizzata da decine di brillanti.  
Oggetto da sera, studiato per  
illuminare il viso.

Blue sapphires cabochon cut  
and a yellow eorundum bound  
by a large and fiat mesh,  
realized by tens of brilliants.  
Evening jewel studied to light  
up thè face.



Corindoni gialli e blu raccolti  
in una originale e nuovissima  

catena di splendida esecuzione

Yellow and blue eorundum set  
up in an originai and throughly  

new chain



BLACK & LIGHT

Nero profondo e una tenera farfalla. Il contrasto, qui, conduce  
all'espressione di una accentuata e consapevole femminilità.
La farfalla, molto scarna nel disegno, è arricchita da diamanti,  
zaffiri e corindoni gialli.

The deepest black and a sweet butterfly. The contrast here  
expresses a marked and conscious womanliness. The butterfly,  
very simple in its design, is enriched with diamonds, sapphires and  
yellow eorundum.





Gioiello da collo di gradevole  
composizione, attualissimo per  

colori e design. Gemme tagliate  
a carré e perfettamente inserite  

nel disegno delloro.

Neck jewel of pleasing  
composition, extremely modern  
for its colours and design, with  

precious square-cut stones  
perfectly set in thè gold design.

Per chi ama le sfumature più  
tenere, romantiche collane in  
quarzo rosa satinato. Le houle  
sono alternate da minuscoli  
zaffiri e anelli d’oro con  
brillanti.

For those who like softer  
shades, two romantic necklaces  
of glazed pink quartz.
The boules are alternated by  
tiny gold rings with brilliants.

Jewels by: Carlo Barberis, Garbieri, 
Carlo Buttini, Corti & Minchiotti, 
New Italian Art.





CACCIA AL TESOROGioielli in mille forme. Mille idee per parure di anelli, bracciali e orecchini.Combinazioni soltanto suggerite, che ognuno può scomporre e ricomporre secondo il proprio gusto.Per questo, nel nostro servizio presentiamo così,seguendo voci merceologiche anzichè proponendo linee preformate.Per la loro accessibilità abbracciamo un'estesa fascia di mercato e sono guindi gioielli-regalo di facile destinazione.Rings, bracelets and earrings in thousands of shapes.Purely suggested matchings, that anybody might arrange  or disarrange according to one's taste.



Con grandi e coloratissimi quarsi e ametiste o con piccole gemme classiche, l'anello si propone con grandissima possibilità di scelta per forma, stile e prezzo.With large and strongly coloured quartzes annd amethysts or with small classic gems, the ring proposes itself with an extended variety of choise.Rings by Barbierato, Luciano Buzio, Valorafa, Maiorana, Buzio Massaro, PGP MV.



CACCIA AL TESORO

Il bracciale sta giustamente riconquistando il suo posto sulla scena.
Piacevoli, leggeri ma voluminosi, sobri ma molto colorati, gli oggetto di queste pagine sono degli ottimi esempi di gioielleria da giorno.
Anche la lavorazione dell'oro che è martellato, battuto o sabbiato è molto attuale e largamente impiegata anche per anelli e orecchini.



The bracelets is reconquering right its place on the scenes.
Agreable, light but columinous, sorber but stringly coloured, the objects of this page are excellent examples of day-jewelry.
Also the working of the gold, hammered or sand beaten is extremely up-to-date and largely used also for rings and earrings.

Bracelets by PGP, Luciano Buzio, F. Ferraris, Barbierato
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Ventagli, creole in mille diverse proporzioni, lunghi pendenti: la stagione dell'orecchino sembra ancora molto lunga e i gioiellieri di Valenza alimentano qusta moda con continue novità.
Tra le più recenti, come si legge da questi oggetti, lo smalto, qui impiegato per arricchire di colore.

Fans, creoles in thousand different proportions, long ear-pendantis:
the season of the earring still seems to be very long and the jewellers of Valenza feed this fashion with continuous novelties.
Amonf the mos recent ones, the enamel, here used to enrich with colour.



Earrings by: Carlo Be
rgonselli, Raite
ri & Carrero,Maiorana, Barbie
rato, PGP, Lucian
o Buzio.



L’APPRENDISTA STREGONE SERVIZIO DI ROSANNA COMI

LE VERDI 
MISTERIOSE

AVVERTENZE PER I LETTORI

C o m e  nei due precedenti fascicoli, a pariare di gemme non è un 
gemmologo ma semplicemente una curiosa che trascrive le sue 
esperienze di neofita.
Il servizio tratta quindi la materia non scientificamente e con termi-
nologia molto semplificata. Il contenuto è però attendibile, grazie al-
la supervisione del Prof. Pio Visconti, diplomato I.G.I. e docente di 
gemmologia in Valenza al Centro di formazione professionale.

Più mi addentro nel favoloso 
giardino delle gemme, più vivo 
sento il bisogno di fermarmi tra 
le pareti di un laboratorio, tra 
strumenti che mi stanno diven-
tando familiari. Gli Angstrom, i 
segni ottici, le gamma e le beta 
non mi stordiscono più, anzi 
comincio a considerarli indi-
spensabili supporti.

Forse ho contratto una specie 
di virus gemmologico, o forse 
più semplicemente la mia igno-
ranza in materia è troppo abis-
sale e in laboratorio mi sembra 
di poter tappare qua e là i "bu-
chi" più vistosi.

Ma ho anche capito che non 
riuscirò mai a raggiungere risul-
tati soddisfacenti perché mi 
manca una cosa importantissi-
ma: il quotidiano contatto con le 
gemme.

Qualsiasi commesso di nego-
zio sarebbe più avvantaggiato 
di me poiché ogni gioielleria di-
spone di qualche cartina con 
pietre di vario genere, per non 
parlare poi di produttori e com-
mercianti di gioielleria che di 
gemme hanno pieni i cassetti.

Osservare decine, centinaia di 
gemme di una stessa varietà 
rende possibili confronti, dedu-
zioni, mentre in laboratorio con 
una sola gemma a disposizione 
le conclusioni devono neces-
sariamente essere cercate solo 
con gli strumenti.

Ora non mi sorprende più che 
un Valenzano apra una cartina e 
sentenzi “questo è un granato 
verde", "questo è un quarzo to-
pazio".

Voglio darmi un po’ di arie e 
correggo indicando la più cor-
retta definizione delle due gem-
me in cromogrossularia e quar-
zo colorazione madera ma, in 
sostanza, lui ha capito tutto con 
un'occhiata e io senza polari-
scopio, bilancina per il peso 
specifico, rifrattometro e tabelle 
varie da consultare mi sento 
perduta.

Prima di addentrarmi nei mean-
dri della gemmologia, davanti 
a una gemma gialla azzardavo 
delle ipotesi... E un topazio, no: 
un quarzo, no, un crisoberillo, si.

Adesso non oso neppure più.

Come posso davanti a una se-
rie di gemme rosa pretendere di 
riconoscere una kunzite tra un

topazio e un quarzo, ora che so 
quanta differenza esiste tra le 
tre, prescindendo dal loro co-
mune colore.

Ma non mi scoraggio, anzi.

Questo — mi hanno detto gli 
esperti — succede a tutti. Di 
fronte alla possibilità di identifi-
cazioni confortate dall'attendibi-
lità di una metodologia scientifi-
ca perché fidarsi di norme em-
piriche quanto dubbiose o pas-
sibili di interpretazioni del tutto 
personali.

Il dubbio è una delle espressio-
ni dell'intelligenza e una volta in
travvista la possibilità di certez-
ze non si può tornare indietro.

Il gioielliere che fa scorrere tra le 
dita centinaia di gemme ogni 
giorno potrebbe raggiungere 
conoscenze scientifiche con 
maggiore rapidità e migliori ri-
sultati di quanto non sia invece 
consentito ad altri poiché parti-
rebbe da posizioni di vantaggio. 
Perché, quindi, non cercare at-
traverso la gemmologia una co-
noscenza anche tecnico-
scientifica che completerebbe 
la sua meravigliosa conoscen-
za pratica?

Conosco la risposta: confonde-
re un'olivina con una tormalina 
piuttosto che con un dioptasio, 
che male fa? Al bilancio, qui si 
intende.

È vero, nessuno o quasi. Ma se 
invece di uno smeraldo natura-
le ne rifilano uno sintetico, le cui 
differenze sono rilevabili solo 
con esami di laboratorio? Qui la 
differenza si sentirebbe, e co-
me.

Dalle mie quattro righe che so-
no una passeggiatina tra le 
gemme sono volutamente 
escusi smeraldi, rubini e altre 
gemme classiche, proprio per-
ché la materia richiederebbe 
una trattazione più competente 
che io non sono in grado di of-
frire. Ma qui, quanti dubbi!

Ne sono certa, tra un po' anche 
molti di voi sentiranno il bisogno 
di aggiornarsi, di conoscere di 
più, o più profondamente quella 
che è la materia-base del vostro 
lavoro..

E se sarò riuscita a spargere un 
po' di dubbi questa sarà la mia 
soddisfazione: vorrà dire che -  
nel mio piccolo — anch'io avrò 
fatto qualcosa per la gioielleria.



Fluorite
P are c h e  g ià  gli a n tic h i G re c i u ti-

lizzassero q u e s to  m in e ra le  c o -
m e  p ietra p re zio sa, d a lla  q u a le  
ric a v a v a n o  v a si m u ltic o lo ri c h e  
d iv e n n e ro  a q u e l te m p o  fa m o s i 
s o tto  il n o m e  di v a si m urrin i.

L a  m a te ria  p rim a  d o v e v a  p ro -
b a b ilm e n te  p ro v e n ire  d a ll’ Iran. 
N e lla  R o m a im p e ria le  q u e s ti v a -
si e ra n o  m o lto  a p p re z z a ti e  d a ta  
la s c a rs ità  e il c o s to  d e lla  m a te -
ria prim a, la im ita ro n o  c o l vetro. 
D ei ve ri a n te s ig n a n i d e lle  im ita -
zioni.

O g g i so n o  s o lta n to  i C in e s i e i 
G ia p p o n e s i c h e  p ro d u c o n o  o g -
g e tti o rn a m e n ta li c o n  la fluo rite .

I c o lo ri più ric h ie s ti s o n o  il v e r-
d e -a z z u rro  e il p re g ia tis s im o  
v e rd e -v io la  c o i q u a li v e n g o n o  
rea lizza te b e lle  incisioni.

O ltre  al v e rd e  e al v io le tto , la 
flu o rite  e s is te  n e lla  c o lo ra z io n e  
rosa, g ia llo  e in co lo re .

B ei m in e ra li d i flu o rite  nei c o lo ri 
g ia llo  e a zzu rro  p ro v e n g o n o  d a l-
la G e rm a n ia  e  d a ll’ In g hilte rra, 
m e n tre  d a lla  S vizze ra  p ro v e n -
g o n o  quelli rosa, dal B ra s ile  e 
da l S u d a fric a  q u e lli verd i, c h e  gli 
in g le s i e rro n e a m e n te  d e fin is c o -
n o  “s m e ra ld o  a frica no ".

C rista lli p o lic ro m i s o n o  stati r in -
v e n u ti a n c h e  in Italia in V al S u- 
g a na , all’Isola d ’E lba e  a Z o g n o , 

in V al T ro m p ia .

C o m e  g e m m a  è  p re v a le n te -
m e n te  d a  c o lle z io n e . È s c a rs a -
m e n te  u sa ta  in g io ie lle ria  p e r-
c h é  di p o c a  d u re z z a  e  v ie n e  
q u in d i fa c ilm e n te  se g n a ta , g ra f-
fia ta  o ltre  a p e rd e re  lu ce n te zza .

È m o lto  r ic e rc a ta  in v e c e  la f lu o -
rite nella c o lo ra z io n e  v e rd e -o li-
va, e ffe ttiv a m e n te  m o lto  bella. 
H a  p o c a  du rezza , d ic e v a m o , 
m a  un e s p e rto  g io ie llie re  s a  c o -
m e  tratta rla  e  s o p ra ttu tto  p ro -
te g g e rla  c o n  u n ’a d e g u a ta  in c a -
stonatura.

Nella foto, dall’alto in basso.
— Spodumene, gemma solitamente di colore grigiastro, può assumere 

colorazione rosata (kunzite) o verdastra (hiddenite) come quella che 
appare in questa pagina.

— Olivina o peridot, (le due a taglio ovale). Conosciuta sin dall'antichità, 
proveniva prevalentemente dall'isola “dei serpenti", misterioso isolotto 
che nel 1900 è stato identificato nell’isola di S. Giovanni nel Mar Rosso. 
Ancora oggi sopravvive la leggenda poiché qualcuno continua a chia-
marla “isola degli smeraldi".

— Titanite (taglio a goccia a sinistra). La qualità gialla o giallo-verde come 
questa, è anche denominata sfene. È molto ricercata dai collezionisti 
gemmologi.

— Brasilianite (a goccia in basso). È stata scoperta solo recentemente e 
ancora poco disponibile sul mercato.

S caldata, la flu o rite  d iv e n ta  fo r-
te m e n te  lu m in o sa . È u n a  c a ra t-
te ris tic a  b e n  ric o n o s c ib ile  su 
c e rti c a m p io n i tra s lu c id i p o ic h é  
m o s tra n o  c o lo ri d iv e rs i a s e c o n -
d a  di c o m e  ric e v o n o  la lu c e : se  
la lu c e  li a ttra v e rs a  a s s u m o n o  
c o lo ra z io n e  a zzu rra m e n tre  in 
a ltre  co n d iz io n i di lu c e  la s te s s a  
p ietra è c h ia ra m e n te  ve rd e .

Il s u o  n o m e  d e riv a  d a l la tino 
“flu e re " c h e  s ig n ific a  fo n d e re , 
p e rc h é  v e n iv a  u sa ta  c o m e  fo n -
d e n te  in m e ta llu rg ia , o v v ia m e n -
te, la q u a lità  sc a d e n te .

L a  flu o rite  è il p iù  d iffu s o  c o m p o -
sto n a tu ra le  d e l flu o ro  e  la m a te -
ria p rim a  di q u e s to  gas, al q u a le  
h a  d a to  il s u o  n o m e . È m o lto  

u sa ta  a n c h e  p e r s c o p i in d u s tr ia -

li: la flu o rite  in c o lo re , a d  e s e m -
pio, s e rv e  a fa b b ric a re  lenti o tti-
c h e  c h e  la s c ia n o  p a s s a re  i ra g -
gi u ltra vio letti (UV). S e rv e  a n c h e  
n e lla  la vo ra zio n e  d e ll’a c id o  f lu o -
rid rico, m o lto  u s a to  d a g li a rtig ia -
n i-vetra i p e r la re a lizza zio n e  di 

vetri e crista lli artistici.

Alessandrite
È la più p re g ia ta  e  ric e rc a ta  v a -
rie tà tra  le  g e m m e  tra s p a re n ti 
d e l criso b e rillo . Fu rin v e n u ta  p e r 
la p rim a  v o lta  in R ussia e d  è ri-
s a p u to  c h e  il n o m e  a le s s a n d rite  
le  fu  d a to  in o n o re  d e llo  za r A le s -
s a n d ro  II. Sta d i fa tto  c h e  i russi 
a m a n o  p a rtic o la rm e n te  q u e s ta  
g e m m a  p e r i s u o i co lo ri v e rd e  e 
rosso , c h e  s o n o  i c o lo ri d e lla  
Russia.

L e  p ro p rie tà  di q u e s ta  g e m m a  
s o n o  n o tis s im e : un  bel v e rd e  a l-
la lu c e  d e l g io rn o  c h e  c h e  d i-
v e n ta  v io la c e o  a lla  lu c e  a rtific ia -
le.

È a b b a s ta n z a  ra ro  tro v a re  
u n ’a le s s a n d rite  d i b u o n a  q u a li-
tà, il c u i p re z z o  p u ò  ra g g iu n g e re  
a n c h e  8  m ilio n i e  o ltre  p e r c a ra -
to, c o n  b u o n a  p a c e  d i q u a n ti si 
o s tin a n o  a c h ia m a re  “s e m ip re -
z io s e ” tu tte  le  g e m m e  c h e  n o n  
s o n o  d ia m a n ti, sm e ra ld i, rub in i 
o  zaffiri.

C o m m e rc ia lm e n te  v ie n e  c h ia -
m a ta  a le s s a n d rite  s in te tic a  u n a  
p ie tra  c h e  è in re a ltà  un  c o r in d o -
n e  s in te tico . H a  la s te s s a  c a ra t-
te ris tic a  d i c a m b ia re  c o lo re  c o -
m e  q u e lla  na tu ra le , a n c h e  s e  il 
fe n o m e n o  è  m e n o  e v id e n te .

L ’a le s s a n d rite  s in te tic a , p e rò, 
e s is te  v e ra m e n te  e  la s u a  c a n
g ia n z a  n o n  h a  n u lla  d a  in v id ia re  
a  q u e lla  n a tu ra le  e c o m e  q u e s ta  
d iffic ile  d a  tro v a re  e a c o s ti e le -
va tiss im i.



Vesuviani 
(o idrocrasio)
F ina lm en te  una  p ie tra  c o n  un 
nom e  di ca sa  nostra : il n om e  le 
de riva  p rop rio  da l naz iona liss i-
m o  Vesuvio .

Per il s uo  aspe tto  è  s ta ta  per 
m o lto  tem po  con fu sa  con  la to r-
m alina , oliv ina, topaz io  e  g ra na -
to. Fu il m ine ra log is ta  te d e sco  
W e rne r a  scop rire  c h e  si tra tta -
va  d i m a te ria le  d ive rso  e  a  ba t-
tezza rla  vesuv ian ite .

O ltre  c h e  sul V esuv io  in Ita lia è 
rin venu ta  — in sp lend id i cris ta lli
— nei vu lcan i spen ti d e ll’Italia 
cen tra le . Si tro va  pe rò  an che  il 
Val d i Fassa, Val C am on ica  e in 
Sardegna.

La  vesuv ian ite  è  s ta ta  r invenu ta  
in pa re cch ie  a ltre  loca lità  ed  è 
c on osc iu ta  con  un vas tiss im o  
num e ro  d i de fin iz ion i. Ege rano  
pe r la vesuv ian ite  di p ro ven ien -
za  tedesca , ca lifo rn ite  pe r que lla  
r invenu ta  in Californ ia , v ilju ite  e 
tan te  altre.

La denom ina z io ne  p iù c om une
— do po  vesuv ian ite  — è pe rò  
id rocras io . C om e  g em m a  è 
m o lto  ra ra  e po co  utilizzabile. I 
cris ta lli tras fo rm ab ili in g em m e  
p ro vengono  pe r lo p iù  da l Ke- 

nia.

O ltre  c h e  c om e  gemm a , c om e  
d ic e vam o  ra ram en te  usa ta  in 
g io ie lle ria , è  im p iega ta  pe r la 
rea lizzaz ione  d i ogge tti d i o rna -

m en to .

Il g rande  poe ta  te d e sco  W o lf-
g ang  Goethe, c h e  e ra  un ap -
pass iona to  co llez ion is ta  d i m i-
nerali, trovava  tan to  in te ressan -
te  la vesuv ian ite  che  a ques ta  
p ie tra  d e d icò  un lungo  poema.

Dioptasio
Un nom e  c h e  può  esse re  c o n -
fu so  con  il d io p s id e  m en tre  non 
è poss ib ile  c o n fo nd e re  le g em -
m e  o ttenu te  da i d u e  d ive rs i m i-

nerali. C om e  gem m a , il d iop ta -
s io  è infatti m o lto  p iù  be lla  de l 
d io p s ide  pe r il s uo  be l fuoco , 
c ioè  il g io co  de i co lo ri c h e  risu l-
tano  da lla  g ra nde  d ispe rs ione  
de i ragg i lum inos i.

P rov iene  da  C ongo , C ile, A rgen -
tina, m a  il p iù  an tico  g ia c im en to  
conosc iu to  è  que llo  ru sso  ne lla  
s teppa  de i K irghis i.

H a lu cen tezza  v itrea , co lo re  
m o lto  in tenso  ve rde , verde -b lu . 
Le t ip iche  fe ssu re  in terne, le 
m o ltiss im e  inc lus ion i e  la sua  a l-
ta  b irifrangenza  la re ndono  fa c il-
m en te  riconosc ib ile . In g io ie lle -
ria il suo  im p ieg o  è  p iu ttos to  
scarso , pe r la sua  bassa  du rez -
za (5  ne lla  sca la  M osh ) che  ne 
rende  m o lto  p ro b lem a tico  il ta -

glio. È infatti a bbas tanza  d iffic ile  
trova re  be lle  g em m e  c h e  sup e -
rino il m ezzo  cara to . Se ne tro -
vano  in vece  an che  di 10/15 et. 
ne lla  va rie tà  b lu -ve rde , m eno  
pregiata. A  con fe rire  a lle  più be l-
le g em m e  la s p e n d id a  co lo ra -
z ione  ve rd e  sm e ra ld o  è  la p re -
senza  de l rame.

A un rap ido  e sam e  ad  occh io  
nudo  po ssono  p re sen ta re  so -
m ig lianze  co n  be lle  uvaroviti, 
con  d iop s id i extra, con  to rm a li-
ne e  pe rs in o  con  sm era ld i.

Diopside
È un m ine ra le  abbas tanza  c o -
m une  m a  p iu tto s to  raro  ne lla  
qua lità  gemm ife ra .

C om e  g em m a  v ie ne  pe r lo più 
s facce tta ta  so lo  pe r i co llez ion i-
sti c he  p o ssono  tro va re  gem m e  
b lu -v io la ceo  (v io lano), blu, ro s -
s icc io , inco lo re , ve rde . La  più 
app rezza ta  è  la co lo ra z ione  ve r-
de  ch e  p re sen ta  una  gam m a  
m o lto  vas ta  d i s fum atu re , pas -
sando  da l ve rd e  pa llido , ve rde  
p is tacch io , al v e rd e  bo ttig lia  
m o lto  cupo . A  rende rla  m o lto  
cup a  è la p re senza  de l fe rro  che  
in ce rti cas i la re n de  pe rs ino  
opaca . Q ues te  g em m e  con ten -

gono  m o lto  sp e sso  im purità  e 
inc lus ion i; la qua lità  m ig lio re  è 
que lla  g a t te g g ia le .

I crista lli traspa ren ti d i un bel 
ve rde  bo ttig lia  p ro ven gono  dal 
B rasile  e Sri Lanka , m a  m o lte  
varie tà  p ro vengono  da  Austria  
(Tirolo), Svezia, Russia, Canada.

Nella foto dall'alto In basso.
-  Berillo.

-  Dioptasio, gemma che nella qualità più bella è difficilmente disponibile in 
esemplari che superino il mezzo carato.

-  Alessandrite. Questa gemma in realtà è verde ed ha assunto questa di-
versa colorazione all'esposizione delle lampade nello studio fotografi-
co.

-  Cromogrossularia, le tre piccole gemme. Abbastanza rare in caratura 
superiore.

Le gemme di queste foto appartengono alle collezioni private di Gaia e
Gualtiero Manzini.



Nella foto, dall'alto in basso.
— Tormalina con due diverse tonalità di verde.
— Diopside. Molto diffuso anche in Italia come minerale, ma abbastanza 

raro come gemma di buona caratura.
— Zircone (taglio a brillante).
— Vesuvianite o idrocrasio. Raramente utilizzata in gioielleria è invece mol-

to apprezzata dai gemmologi. Il poeta tedesco Goethe, appassionato 
collezionista di minerali, alla vesuvianite dedicò persino un poema.

— Andalusite. Assomiglia all'alessandrite senza avere però la stessa pro-
prietà di cambiare colore alla luce artificiale.

Le gemme sono riprodotte a grandezza naturale.

OLIVINA 
(o crisolito, 
o peridot)
i R o m a n i n e  tro v a ro n o  s u  u n  is o -
lo tto  d e l M a r R o s s o  c h e  i G re c i 
c h ia m a v a n o  T o p a z o s  e p e rta n -
to  q u e s ta  b e lla  p ie tra  v e n n e  
c h ia m a ta  T o p a s o s . C o n  q u e s to  
n o m e , tu tta via , v e n iv a n o  m e n -

z io n a te  nei lo ro  te s ti tu tte  le  p ie -
tre  p ro v e n ie n ti d a  q u e ll'is o la  
p u rc h é  di c o lo re  g ia llo  a u re o , 
g ia llo -v e rd e -d o ra to  e m o lti s tu -
d io s i n e  fu ro n o  tra tti in in g a n n o .

D io d o ro  S ic u lo  rife riv a  c h e  l'iso-
la era sorvegliata da severissimi 
guardiani che avevano ordine 
di uccidere chi si avvicinasse 
senza permesso ai luoghi di rin-
venimento delle pietre.

Era impossibile vedere una pie-
tra di giorno, c o n tin u a  D io d o ro  
S icu lo . Soltanto di notte era pos-
sibile localizzarle per il bagliore 
che emanavano e i cercatori 
autorizzati potevano cosi tro-
varle il giorno dopo.

L ’is o lo tto  c h ia m a to  d a g li a n tic h i 
"is o la  d e i s e rp e n ti" o  “ is o la  d e g li 
s m e ra ld i” è  s ta to  id e n tific a to  nel 
1 9 0 0  n e ll’is o la  Z e rb irg e t — p e r 
g li in g le s i is o la  d i St. J o h n  — c h e  
si tro v a  a p p u n to  n e l M a r R o s s o  
a  5 0 0  km . d a  A s s u a n .

Il g ia c im e n to  e ra  m o lto  r ic c o  e 
n e  s o n o  u s c ite  o liv in e  m o lto  p u -
re  e  d i c o n s id e re v o le  d im e n s io -
ni.

O ltre  c h e  d a  q u e s t’isola, a p p a r -
te n e n te  all'E gitto, le o liv in e  p r o -
v e n g o n o  a n c h e  d a g li U sa, N u o -

v a  Z e la n d a , C e c o s lo v a c c h ia .

F u ro n o  le C ro c ia te  a d  in tro d u rre  
in E u ro p a  l'olivin a, c h e  p e r m o lto  
te m p o  fu  p re v a le m e n te  im p ie -
g a ta  p e r o g g e tti d i c u lto .

F u m o lto  in v o g a  a n c h e  n e ll'e tà  
b a ro c c a  m a  il s u o  p e rio d o  d i 
p a rtic o la re  s p le n d o re  l’o liv in a  
l’e b b e  p re s s o  i B o e m i c h e  la in -
c a s to n a v a n o  al c e n tro  d i g io ie lli 
c o n  g ra n a ti c r e a n d o  fo rti c o n tra -
sti d i co lo re .

N e lla  g io ie lle ria  m o d e rn a  l'o liv i-
n a  è m o lto  u s a ta  m a  il s u o  c o lo -
re  è  g iu s ta m e n te  s o tto lin e a to  d a  
in c a s to n a tu re  in o ro  g ia llo  c h e  
a u m e n ta n o  i rifle s s i d ’oro.

N e lla  v a rie tà  v e rd e -o ro , l’o liv in a  
è a n c h e  c h ia m a ta  "c ris o lito ” .

L ’o liv in a  h a  un te rz o  n o m e : p e ri- 
do t. Il n o m e  è  fr a n c e s e  m a  d i 
o rig in e  s c o n o s c iu ta .

T ra  le o liv in e  c e le b ri v a n n o  ri-
c o rd a te  q u e lle  c h e  o rn a n o  il fa -
m o s o  s c rig n o  d e i Re M a g i, c o n -

s e rv a to  n e l D u o m o  d i C o lo n ia , 
e r ro n e a m e n te  rite n u te  s m e r a l-

di. L a  p iù  n o te v o le  p e r c a ra tu ra  
— 3 1 0  c t — è c o n s e r v a ta  a W a s -
h in g to n  n e l fa m o s is s im o  S m ith
s o n ia n  Institutio n.

P o ic h é  l'o liv in a  è a p p re z z a ta  p e r 
il s u o  tip ic o  e b rilla n te  c o lo re  o li-
va, le p iù  s c u re  v e n g o n o  s c h ia -
rite p o rta n d o le  a ll’ in c a n d e s c e n -
za.

E s is to n o  a n c h e  v a rie tà  ra ris s i-
m e  e  m o lto  p re g ia te : l'o liv in a  
s te lla ta  e la g a tte g g ia n te .

È c o n fo n d ib ile  — ad un e s a m e  
v is iv o  s u p e rfic ia le  — c o n  b e rillo, 
c ris o b e rillo , d e m a n to id e , d io p s i-
d e , to rm a lin a , v e s u v ia n ite  e ta n -

te  altre.

È s ta to  p ro d o tto  un c o r in d o n e  
s in te tic o  il c u i c o lo re  r ic o rd a  
q u e llo  d e ll’o liv in a ; su l m e rc a to  
s o n o  a n c h e  s ta te  im m e s s e  tri-
p le tte  d i s p in e llo  s in te tic o  s a ld a -
te  d a  v e r n ic e  v e rd e -g ia lla : m a  
o rm a i s a p p ia m o  tu tti c o m e  in d i-
v id u a re  d o p p ie tte  e trip le tte : no ?

Granati
C i tr o v ia m o  n u o v a m e n te  a p a r-
la re  dì q u e s ta  g r a n d e  fa m ig lia  
a lla  q u a le  a p p a rtie n e  un  v a s tis -
s im o  n u m e r o  d i v a rietà.

N e l s e rv iz io  p r e c e d e n te  a v e v a -
m o  p re s e n ta to  a lc u n e  v a rie tà  
n e lla  c o lo ra z io n e  ro s s a , ro s s o - 
a ra n c io , ro s a ta  e  v io la c e a : p iro
po, a lm a n d in o , s p e s s a rtin a , e s
so n ite , ro d o lite .

N e lla  c o lo ra z io n e  v e rd e  si tr o v a -
n o  c ris ta lli c h e  p r o d u c o n o  g e m -
m e  d i u n o  s p le n d id o  v e r d e  
s m e ra ld o , p o c o  im p ie g a te  in 
g io ie lle ria  s o lo  p e r c h é  m o lto  ra -
re. T ra  le  p iù  c o n o s c iu te  c it ia m o  
l’u v a ro v ite , la ts a v o rite  (o  g r o s -
su la ria ) il d e m a n to id e .

P a rla n d o  d i g ra n a ti è c u r io s o  ri-
le v a re  c h e  il g ra n a to  (in in g le s e  
g a rn e t) h a  d a to  il s u o  n o m e  a 
u n a  c o n o s c iu tis s im a  s in te s i d e -
n o m in a ta  Y A G : Y ttriu m , A lu m i-
n iu m  G a rn e t.

Q u e s ta  s in te s i, in rea ltà, h a  s o l-
ta n to  la fo r m u la  c h im ic a  e  la 
s tru ttu ra  c ris ta llin a  c h e  s o n o  a b -
b a s ta n z a  v ic in i a  q u e lle  d e l g r a -

n a to  c h e  le  h a  p re s ta to  il n o m e  
u n ic a m e n te  p e r q u e s to  m o tiv o . 
In n a tu ra  n o n  e s is te  m a te r ia  s i-
m ile  a llo  Y A G .



120

Uvarovite
Varie tà  de i granati.
T rova ta  neg li Urali pe r la p rim a  
volta , fu  così ch iam a ta  in ono re  
de l C on te  Uvarov, m in is tro  ru s -

so.

È s ta ta  su cce ss ivam en te  r in ve -
nu ta  in Usa, F inlandia, C anada  e 
in Ita lia (Val d ’Aosta , Val M a len
co) spe sso  a ccom pagna ta  da  
pag liuzze  d ’oro.

È una  sp lend ida  g em m a  da l 
ve rd e  ca ldo , p ro fondo  e ve llu ta -
to. È ra ram en te  d ispon ib ile  in 
cris ta lli traspa ren ti c h e  ne  pe r-
m e ttano  l'im p iego  in g io ie lle ria  
e, inoltre , le g em m e  sono  s em -
p re  m o lto  p icco le .

G em m e  di uno  o d u e  cara ti s o -
no ra riss im e  e  pertanto , b enché  
d i buona  du rezza  (7 ,30  sca la  
M osh ) tro vano  sca rsa  a p p lica -
z ione  in g io ie lleria .

La co lo raz ione  ve rd e  è dovu ta  
al c rom o  e può  esse re  con fu sa  
co n  ce rte  to rm a line  ve rd i m o lto  
preg ia te . Q uando  la tin ta  è  m e -
no  in tensa, invece , può  esse re  
s cam b ia ta  pe r dem an to ide .

Tsavorite
De lla  fam ig lia  de i granati, va rie -
tà  g rossu la ria , c rom og ro ssu la -
ria  pe r le g em m e  la cu i co lo ra -
z ione  ve rd e  è  dovu ta  a lla  p re -
senza  de l c rom o .

La  va rie tà  r invenu ta  p re sso  T sa -
vo, loca lità  al con fine  co l K en ia  e 
Tanzan ia  è sta ta  ch iam a ta  tsa -
vo rite  da lla  T iffany &  Co. c h e  l’ha 
in trodo tta  su l m e rca to  de lla  
gemm o log ia .

La  sua  co lo raz ione  va  da l ve rde  
pa llido  al ve rd e  in tenso, tip ico  
de llo  sm era ldo . I crista lli p ro du -
co n o  in gene re  g em m e  m o lto  
p ic co le  e  pe r que lle  de lla  tona li-
tà  p iù pregiata, il prezzo può  es -
se re  m o lto  e leva to , se  non  e le -
va tiss im o .

G ran  pa rte  de lle  tsavo riti m o -
s trano  in c lus ion i tubo la ri o agh i-
fo rm i, vag am en te  som ig lian ti a 
que lle  v is ib ili ne llo  sp ine llo  s in -
te tico . R im and iam o  il le tto re  alle 
pag ine  di pubb lic ità  d i ques to  
s tesso  fa sc ico lo  tra  le qua li ap -
pa re  una  co llana  in o ro  g ia llo  e 
p la tino  rea lizza ta  con  cen tina ia  
d i tsavo riti tag lia te  a navette.

Demantoide
Della  fam ig lia  de i granati.

Se non reg is trasse  il d ife tto  
de ll'e s igua  ca ra tu ra  il d em an to i-
d e  a v re bbe  s icu ram en te  ruba to  
a llo  sm e ra ldo  m o lto  de l suo 
spaz io  in g io ie lle ria . Il suo  co lo re  
ve rd e  è in fa tti tra  i p iù  be lli e ne l-
le  co lo raz ion i p iù  ch ia re  può  
pe rs ino  esse re  c on fu so  con  il 
d iam an te  v e rd e  p ise llo .

S p lend ida  ca ra tte ris tica  de l d e -

m an to ide  è la sua  lucen tezza  e 
d ispe rs ione , va le  a d ire  la p ro -
prie tà  d i d e com p o rre  la lu ce  in 
un g ran num e ro  di co lo ri: sono, 
queste , t ip iche  qua lità  de l d ia -
m an te  e là de fin iz ione  d em an -
to id e  ra cch iu de  in fatti una  p re c i-
sa  a llus ione  a lla  ‘‘g em m a ’’ pe r 
an tonom asia .

Fu s cope rto  ne lle  a lluv ion i au ri-
fe re  deg li Urali ve rso  il 1960  ed  
è  unan im em en te  r iconosc iu to  
com e  una  de lle  g em m e  più be l-
le. Ha de lle  inc lus ion i t ip ic h e  c o -
s titu ite  da  fib re  d i am ian to  d i-
spos te  a co d a  d i cava llo .

I soli Paesi ch e  p ro du cano  
quan tità  app rezzab ili d i d em an -
to ide  in qua lità  g em m ife ra  sono  
Russia e  Italia. Le g em m e  a t-
tua lm en te  p iù  r ich ie s te  pe r la lo -
ro buona  qua lità  p ro vengono  
da lla  Val M a lenco .

Titanite 
(o Sfene)
Può p re sen ta re  ne lla  co lo raz io -
ne gialla, m o lto  s im ile  al topazio , 
ve rde  asparago , v e rd e  oliva, m a  
anche  rosa, rossa  o  nero.

La va rie tà  g ia lla  o  g ia llo -ve rde  è 
denom ina ta  sfene.

Il c rom o -s fe ne  è  una  vare ità  
ve rde -sm e ra ldo  trova ta  in Ca li-
fornia. La  titan ite  è abbas tanza  
com une  in Italia, a n che  se in c r i-
stalli m o lto  p icco li.

Tag lia ta  è una  g em m a  m o lto  v i-
vace  ed  apprezzab ile , m a  non 
v iene  m o lto  usa ta  com e  g em -
ma.

Brasilianite
È un rega lo  de lla  na tu ra  m o lto  
recen te  (1944).

Il p iù g rande  c ris ta llo  rin venu to  
s ino ad  ogg i è  di 9 7 3  g ramm i. È 
di un co lo re  ve rde -g ia llogno lo , 
giallo.

A ttua lm en te  è  an co ra  a bba -
stanza  s ca rsa  su l m e rca to  e  s ia-
m o  lieti d i a ve rne  trova ta  una da  
fo tog ra fare .

Hiddenite
(Spodumene)
È una  va rie tà  de llo  spodum ene , 
p ie tra  che  la p rim a  vo lta  fu  rin -
venu ta  in una  ins ign ifican te  c o -
lo raz ione  g rig io -cene re , d a  cu i il 
nom e  s p o dum ene  ch e  in g re co  
s ign ifica  p re ssap po co  cenere . 
Be lliss im e  sono  in vece  le  va rie -
tà  rosa  (kunzite) e que lla  ve rd e  
(h iddenite).

È cu rio so  osse rva re  ch e  ben -
ché  d i du rezza  a cce tta b ile  (6 ,5 / 
7) e  di be lliss im o  aspe tto  se  ben 
tag lia te , kunz ite  e  h id den ite  so -
no s ca rsam en te  im p ieg a te  in 
gio ie lleria .

Ne sono  in vece  appass iona ti i 
co llez ion is ti ed  è  m o lto  fa c ile  in-
con tra re  ques ta  g em m a  ne lle  
lo ro  cartine.

Il co lo re  de ll’h idden ite , c h e  i te -
de sch i e gli am e rican i ch iam a -
no a n che  sm e ra ldo  d i litio, si 
p resen ta  in tona lità  c h e  vanno  
dal ve rd e -g ia llog no lo  al ve rde  
sm era ldo .

Andalusite
Il suo  nom e  d e nun c ia  ch ia ra -
m en te  il g ia c im en to  d i p ro ve -
nienza, an che  se  la sua  p re sen -
za è  reg is tra ta  in Austria , T iro lo  e 
in Italia.

La  va rie tà  tra spa ren te  p ro v iene  
pe rò  p rin c ip a lm en te  da l Brasile.

La sua  co lo raz ione  va  da l g rig io  
al ve rd e  oliva, ve rd e  canne lla , al 
rosso, b runo  e  vio letto.

In ce rte  co lo raz ion i ve rd i può  

assom ig lia re  a ll'a lessandrite , 
m a  non poss iede  pe rò  le sue  
p rop rie tà  d i cam b ia re  c o lo re  a l-
la lu ce  artific ia le .

Epidoto
La co lo raz ione  di q u es ta  p ie tra  
è sem p re  ve rde , ne lle  tona lità  
p is tacch io , o liva, g ia llas tro , b ru -

no, ve rd e  grig iastro .

C om e  m ine ra le  è m o lto  c om u -
ne  an che  in Italia, a n che  se  non 
tra s fo rm ab ile  in g em m a  pe r le 
p ic co le  d im ens ion i. È assa i noto 
in Val d ’A ia e  in n um e ro se  altre 
loca lità  de lle  Alpi.

I cris ta lli c h e  si p re s ta no  al ta -
glio, e  i p iù  traspa ren ti, p ro ven -
gono  d a ll’Austria , o ve  so n o  rin -
venu ti ne lle  A lp i S a lisburghes i.

Enstatite
Di c o lo re  ve rd e  ch ia ro , te n den te  
al g ia llo , p ro v ie ne  d a  Norveg ia , 
da l Sud  A frica  e  da lla  Tanzania.

Più p reg ia ta , s ’in te nde  p re sso  i 

g em m o lo g i, è  la va rie tà  s te lla ta 
(ens ta tite  a s te lla ) c h e  è  ap pa r-
sa  re la tivam en te  da  p o co  sul 
m e rca to . P resen ta  una  ste lla  a 
se i ragg i su  fo n d o  ne rastro - 
m a rro ne  pe r cu i p u ò  esse re  ta l-
vo lta  fa c ilm en te  s cam b ia ta  con  
la va rie tà  as te ria  ne ra  de l co r in -
done.
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UN’ESPERIENZA POSSIBILE Rifrattometro
È uno de i p iù im po rtan ti s tru -
m en ti de l gem m o lo go .

Con  i dati o ttenu ti al r ifra ttom e -
tro  e con  la co n o sce n za  de l pe -
so  spec ifico  è in fatti po ss ib ile  

iden tifica re  l'8 0 /9 0%  de lle  g em -
me.

È un appa re cch io  m o lto  p ic co lo  
ch e  ruba  al m ass im o  2 0  cen ti- 
m e tro  quad ra ti m a  ta lm en te  im -
po rtan te  c h e  d o v re b b e  trova re  
pos to  su ogn i ta vo lo  d i g io ie llie -

re. Certo, non bas ta  com p ra rlo , 
b isogna  an che  sape rlo  usare.

E l'uso  de l rifra ttom e tro  de ve  e s -
se re  app re so  in s iem e  a qua l-
c h e  cogn iz ione  di gemm o log ia .

Il r ifra ttom etro  è  basa to  su  un  fe -
nom eno  fondam en ta le : un rag -
g io  di lu ce  che  c o lp is ce  una 
gem m a  e l’a ttrave rsa  sub is ce  
una  deviaz ione. Q ues ta  d e v ia -
z ione  si ch iam a  rifrazione.

Ne ll’a ttrave rsare  una  g em m a  la 
ve loc ità  de lla  lu ce  d im in u is ce  in 
m an ie ra  in ve rsam en te  p ro po r-
z iona le  al suo  in d ice  d i rifraz io -
ne, che  è ca ra tte ris tico  pe r ogn i 
sostanza: il r ifra ttom e tro  è  lo 
s trum en to  c h e  se rve  pe r v isu a -
lizzare l’in d ice  d i rifrazione.

L’ind ice  di rifraz ione si o ttiene  
ponendo  una  g em m a  ne lla  p o -
s iz ione  prev is ta : lo s trum en to  fa  
tu tto  da  sè.

Le tto  l’in d ice  non  c ’è  c h e  da  
consu lta re  su un qua ls ias i te s to  
d i g emm o lo g ia  la tabe lla  deg li 
ind ic i di ogn i g em m a  e  s cop rire  
così di che  g em m a  si tratta.

Non  è così sem p lice , o vv iam en -
te, m a  nemm eno  si uò sp iega re  
con  qua ttro  righe! M a  c i provo.

Ch i ha le tto il p re ceden te  fa sc i-
co lo  de  L ’O ra fo  Va lenzano  ha 
acqu is ito  che  ne lle  g em m e  ci 
sono  due  fondam en ta li d is tin -
zioni, rilevabili al po la riscop io :

— Le g em m e  m onorifrangen ti 
(figu ra  1). Il ragg io  d i lu ce  ch e  le 
co lp isce  le a ttrave rsa  con  un 
so lo  raggio. Sono m ono rifra n
gentì il d iam ante , lo sp ine llo , il 
granato, l’opa le  d i fuoco , le pa -
s te  v itree in gene ra le  e la fluo ri-
te.

— Le g em m e  b irifrangen ti (fi-
gu ra  1) sono  que lle  in cu i il rag -
g io  di lu ce  v ie ne  sc is so  in due  
distin ti raggi. Fatta e cce z io ne  
pe r que lle  g ià  citate, tu tte  le  a ltre  
g em m e  sono  b irifrangen ti.

Q ues to  r ich iam o  se rve  pe r c a -
p ire  la le ttu ra  de ll’in d ice  d i rifra -
z ione:

— M onorifrangen te : la g em m a  
in esam e  fo rn irà  al rifra ttom etro  
un un ico  ind ice . (Fig. 2)

— B irifrangente : al rifra ttom etro  
p resen ta  due  valori, uno  per 
ogn i raggio. (Fig. 3)

I va lori o ttenuti al rifra ttom etro  
possono  ven ire  con fron ta ti c on  
le  tabe lle  deg li ind ic i di r ifraz ione  
su di un tes to  di g em m o lo g ia  (i 
g em m o lo g i li c o n o sco no  a m e -
m oria) e  la de te rm inaz ione  è  fa t-
ta.

C i sono  cas i in cu i em e rgo no  
d iffico ltà . Q uando  ad e sem p io  
due  g em m e  — pon iam o  b iri-
frangen ti — hanno  in d ice  d i rifra-
z ione  e  pe so  spe c if ic o  s im ile . È 

il caso , ad esem p io , d i un qu a r-
zo  o  d i una  s capo lite  c h e  p re -
sen tano  a p pun to  le s te sse  ca -
ra tte ris tiche . O gn i g em m a  ha 
pe rò  an che  un p rop rio  segno  
o ttico  — pos itivo  o  nega tivo  — 
sem p re  rilevab ile  al rifra ttom e -
tro, s ia  pu re  con  ope raz ion i un

Fig. 1
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Fig. 3

po ’ più com p le sse : le r isposte  
da te  da l r ifra ttam e tro  sono  an -
ch e  in ques ti cas i de te rm inan ti 

e  defin itive.

Il rifra ttam e tro  è  d u n q ue  una 
spe c ie  d i de tec to r, c o n  am p ie  
ga ranz ie  da l pun to  di v is ta  
sc ien tifico . G raz ie  ag li ind ic i di ri-
fraz ione  è  pe rs in o  po ss ib ile  d i-
s tingue re  c e rte  p ie tre  naturali 
da lle  lo ro  s in tesi, c om p ito  che  di 
so lito  spe tta  al m ic ro scop io .

È ques to  il c a so  de llo  sp ine llo . 
Lo  sp ine llo  s in te tico  ha  un ind i-
c e  di rifraz ione  ch e  varia  da  
1,720 a 1,735; a n che  lo  sp ine llo  
na tu ra le  può  ave re  un  ind ice  d i 
rifraz ione m o lto  e leva to , ad 
e sem p io  ne lla  co lo ra z ione  ros -
sa, m a  in g e ne re  è  al m ass im o  
1,718: il r ic o no sc im en to  è  qu ind i 
imm ed ia to .

A gg iu ng iam o  ch e  lo  sp ine llo  è 
una p ie tra  un po ' pa rtico lare , 
che  si la sc ia  fa c ilm en te  iden tifi-
care. Pers ino  al po la riscop io , lo 
s trum en to  c h e  rive la  la m ono  o 
b irifrangenza  d i una  gemm a , lo 
sp ine llo  s in te tico  m an ife s ta  la 
sua  na tu ra  con  un t ip ic o  e ffe tto  
"se ta  s trappa ta ” .

Raggi ultravioletti
L 'esam e  ai ragg i U.V. — da  so lo  
— non  ha  a lcuna  rilevanza. Nel 
con tes to  di a ltre  ana lis i pu ò  in-
ve ce  fo rn ire  e lem en ti s u p p le -
mentari, p ic co le  te sse re  d i un 
m osa ico  c h e  v ia  v ia  si com pon e  
su ll’iden tità  de lla  m a te ria  in ana -

lisi.

Le g em m e  hanno  reazion i m o l-

to  t ip ic h e  ai ragg i U.V.: a lcune  
m os trano  una  m a rca ta  fluo re -
scenza , m en tre  a ltre  sono  inerti. 
A nch e  ques to  dato, a ssom m a to  
agli altri, può  esse re  un de te rm i-
nan te  fa tto re  di inden tificaz ione .

Una ben ito ite  e  uno  zaffiro, en -
tram be  g em m e  di co lo raz ione  
b lu  po ssono  ave re  un in d ice  di 
rifraz ione  m o lto  v ic ino : ai ragg i 
U.V., la ben ito ite  è  pe rò  m o lto  ri- 
c onosc ib ile  pe r la sua  favo losa  
fluo rescenza  azzurra, d i so lito  
a ssen te  nel co rindone .

Q ues to  è  so lo  pe r fo rn ire  un 
e sem p io  su ll'id en tid icaz ione  ai 
ragg i U.V. p e rché  ben ito ite  e 
zaffiro  non p re sen te ranno  m ai 
m otiv i d i con fu s io ne  a ve ndo  o l-
tre  tu tto  un d iffe ren te  peso  sp e -
cifico.

La prima emozione
Con le p o ch is s im e  cogn iz ion i 
o ra  a  sua  d ispos iz ione , il cu rio so  
di g em m o lo g ia  può  com in c ia re  
a fa re  le sue  p r im e  em oz ionan ti 
scoperte .

Inutile  so tto linea re  c h e  o cco rre  
an che  un am ico  ch e  p resti gli 

s tum en ti!

Il m io  am ico , in ques ta  o c ca s io -
ne, è  G ua ltie ro  M anzin i, g em
m o lo g o  d ip lom a to  all'IGI.

P rendo  da  una  ca rtin a  p iena  di 
g em m e  di va rio  co lo re  una  p ie -
tra  d i un bel co lo re  verde .

La esam ino  al po la ris cop io  e  ri-
le vo  che  è  m ono rifrangen te . 
C osa  po trebbe  esse re?

Tra le m onorifrangen ti d i co lo re  
ve rd e  con o sco  lo sp ine llo , il g ra -
na to  (c rom og rossu la ria  o  tsa vo
rite), la fluo rite  e, ovv iam en te , il 
ve tro . Q ua le  po trebbe  esse re?

O ra  la passo  al rifra ttam etro . La 
le ttu ra  m i dà  1,55. Su un te s to  di 
g em m o lo g ia  con su lto  la tabe lla  
deg li ind ic i di r ifraz ione e  leggo :
— spine llo , in d ice  d i rifraz ione  

1,717;
— grossu laria , in d ice  d i rifraz io -

ne 1,74;
— fluorite , in d ice  d i rifraz ione  

1,434.

La g em m a  che  s to  ana lizzando , 
pertanto , non può  e s se re  una  di 
queste , e  po iché  da lla  tabe lla  
deg li ind ic i d i r ifraz ione  a p p re n -
d o  ch e  tra  le  m ono rifra ngen ti 

so lo  il ve tro  ha un in d ice  di rifra-
z ione  tra  1 ,50 e  1,70 la p ie tra  in 
e sam e  non può  e sse re  c h e  un 

vetro!

T em po  im p iega to  pe r l’ana lis i: 3 

m inuti.

A  un g em m o lo g o  sa re bbe ro  
basta ti 3 0  se co nd i e  a n che  m e -

no.

M a  io  sono  so lta n to  un asp iran -
te  g em m o lo g o  e  c o n  la spe ri-
m en ta z ione  d ire tta  son o  a rriva -
ta  da  so la  alle m ie  conc lus ion i, 
io  c h e  non  so  r ic o no sce re  un 

ve tro  d a  uno  sm e ra ldo .

L 'a pp re nd is ta  s tre go ne  sta 
m uo ven do  i p rim i pass i ve rso  la 
co n o sce n za  sc ien tifica .

B ib liog ra fia
Practical Gem Testing - D. Lewis 
Minerali e Cristalli - Peter Bancroft

Gemmologia - Prof. S. Cavenago 
Bignami

Manuale di identificazione delle 
gemme - R I  Liddicoat Jr.
Gemme al microscopio - B.W. 
Anderson

Guide de pierres précieuses, fines 
et ornamentales - W. Schumann

Les pierres précieuses - Tardy e 
Dina LeveI

Enciclopedia illustrata dei Minerali - 
Erica Conci

Appunti di gemmologia - Pio 
Visconti - Regione Piemonte
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I FIORI
CHE NON MUOIONO

Mi a ccog lie  con  a ffe ttuosa  c u -
rios ità  e  m i in tro du ce  nel s o g -
g io rn o  in cu i tro n e gg ia  un p ia -
no fo rte  a m ezza  coda.

Ho studiato musica al Conser-
vatorio di Milano — m i sp ie g a  — 
ed ho anche seguito un corso 
di canto. La mia voce e il mio 
temperamento erano di sopra-
no drammatico.

Avevo in mento soltanto la mu-
sica quando i fatti della vita mi 
hanno portato in Brasile.

La mineralogia era solo una 
passione che covavo in segre-
to e mai e poi mai avrei immagi-
nato che un giorno avrebbe oc-
cupato tutta la mia vita.

Poi, a San Paolo, è stato facile 
lasciarmi catturare da un inte-
resse sempre più profondo, sti-
molato anche dalla possibilità di 
poter disporre di un numero in-
finito di minerali provenienti dai 
ricchissimi giacimenti brasiliani.

Mi sono iscritta all'Università di 
San Paolo, ho studiato, e grazie 
anche alla libertà di accesso di 
cui godevo ho potuto acquisire 
e approfondire molte cognizio-
ni di mineralogia e gemmologia.

Q uan to  tem po  è  rim as ta  a  San 
Paolo?

All'incirca quattro anni. Ed è a 
San Paolo che ho cominciato la 
mia attività didattica perché, gra-
zie al livello di preparazione da 
me raggiunto, sono stata assun-
ta quale insegnante all’Istituto 
Italo-Brasiliano.

E poi?

Al mio rientro in Italia ho imme-
diatamente ricevuto interessanti 
incarichi nell'ambito della gem-
mologia e ho cosi iniziato la mia 
attività con la realizzazione di un 
laboratorio di analisi presso il 
Monte dei Pegni di Milano, con 
incarichi direttivi, e di un labora-
torio a Valenza perla Camera di 
Commercio di Alessandria, con 
incarichi anche didattici. I primi 
di una serie di laboratori alla cui 
realizzazione sono stata suc-
cessivamente chiamata ad in-
tervenire.

In Italia è cominciata così.

Potrei fare un elenco lunghissi-
mo di laboratori che ho fondato 
per conto di diversi Enti o di in-
carichi espletati, quasi sempre 
nell'ambito di Istituzioni Statali.

Avevo un gradissimo amore 
per la materia che mi trovavo a 
trattare giorno dopo giorno e 
ancora di più mi piaceva l’idea 
di trasmettere ad altri, col mio la-
voro o con il mio insegnamen-
to, la stessa grande passione.

C os ’era in Italia la g em m o lo g ia  
2 0  anni fa?

Diciamo che non esisteva. 
C'erano degli studiosi, degli ap-
passionati che cercavano di 
istruirsi come potevano e basta. 
Strutture non ne esistevano, a 
parte i corsi di pochi mesi che 
tenevo a Milano presso la Ca-
mera di Commercio e — più 
lunghi—quelli che tenevo per la 
Camera di Commercio di Ales-
sandria presso il Gabinetto 
gemmologico di Valenza.

C'erano persino pochissimi te-
sti in lingua italiana. Oggi chi 
vuole studiare gemmologia o 
tenersi informato dispone di 
moltissime possibilità.

A cominciare dall’Istituto Gem-
mologico Italiano, un’Istituzione 
seria di cui fanno parte compe-
tenti studiosi.

Aggiungo anzi che sarebbe 
preciso dovere di un gioielliere, 
fabbricante, commerciante o  
dettagliante, approfondire le 
sue conoscenze di gemmolo-
gia. Ho conosciuto poche per-
sone nella mia vita che ad oc-
chio nudo sapevano ricono-
scere moltissime pietre. Aveva-
no una specie di sesto senso.

Ma sono estremamente rare e 
comunque, se qualche volta 
hanno preso delle cantonate 
non l’hanno certamente detto in 
giro.

E di errori è possibile commet-
terne, è capitato anche a me.

Quindi: studiare, studiare sia in 
laboratorio che sui libri.

S ignora Cavenago , qua li sono  
stati i suo i rappo rti c on  Valenza?

Sono stati e tuttora sono mera-
vigliosi. Amo Valenza per la sua 
gente e per ciò che Valenza 
rappresenta per la gioielleria.

I miei contatti con Valenza sono 
ancora attivi poiché ogni anno 
vengo a Valenza per gli esami di 
gemmologia: due insegnanti di 
gemmologia dell'ISA, il Prof. Or-
sini e Gasparini, sono stati miei 
allievi.

È supe rfluo  ch iede rle  se  ha  a vu -
to  sodd isfaz ion i. La sua  fam a  e  il 

suo  p restig io  sono  tro pp o  e lo -
quenti. M a  qua li sono  le  s o d d i-
sfazioni r icevu te  in cam b io  di 
un ’in te ra  v ita  ded ica ta  a lla  g em -
m olog ia?

Se vuole alludere al denaro, 
nessuna. Come dicevo ho 
sempre lavorato per Istituzioni 
Statali, spesso addirittura senza 
nessun compenso o con com-
pensi irrisori.

Ma soddisfazioni di altro genere 
si, molte.

Tra gli aspetti piacevoli della mia 
professione posso dire di aver 
visitato miniere e centri di pro-
duzione di tutto il mondo, di 
aver conosciuto persone inte-
ressantissime con le quali ho 
sempre mantenuto rapporti di 
amicizia: ancora oggi sono so-
cia onoraria di numerosissime 
istituzioni nei più disparati paesi.

Cosa posso aggiungere... Sì, 
qualche piacevole nota mon-
dana, come quando sono stata 
invitata alla televisione da Mike 
Bongiorno come esperta di 
gemmologia. Sa che quella fu la 
prima volta in cui un esperto ve-
niva presentato al pubblico?

Forse ha qua lcos 'a ltro  d a  a g -
g iungere . V edo  su l suo  p iano -
fo rte  una  fo to  d i Um be rto  di Sa-
vo ia  con  un 'a ffe ttuosa  ded ica .

Si, venne a Milano al laboratorio 
in cui lavoravo e si trattenne per 
parecchio tempo davanti agli 
strumenti. Volle conoscere 
molti particolari e dimostrò un 
interesse insospettato per la 
gemmologia.

Così, su ll'o nda  de i rico rd i, f in i-
s ce  la m ia  p ia ce vo le  c h ia c c h ie -
rata con  la "s igno ra  de lle  g em -
me", un p e rson agg io  pe r cu i i 
va lenzan i c h e  l’hanno  c o n o -

sc iu ta  e fre quen ta ta  nu tro no  ri-
spetto , s tim a  e am m iraz ione . 

Una p ia ce vo le  e  s o rr id e n te  s i-
gno ra  c h e  d e fin is ce  le  g e m m e  
“ i fiori c h e  non  m u o io n o ” .



Nicoletta Branzi

La storia delle trine: leggende da mondi 
e culture diverse.
Italia e Fiandra si contendono il primato. 
La Cina soppianta le romantiche merlettaie 
di casa nostra.
Un artigianato di altissima manualità.

Un gioiello fa tto  d i filo
La s to r ia  de lle  t r in e  e  de i m e r le t t i  r i f le t te  q ue lla  d i tu t te  le 
a rti app lica te  e  d e ll ’a r t ig ian a to  in  gene re : n o n  si r ic o rd an o  i 
n om i de i m aes tr i  (o  de lle  m aes tre , in  q u es to  caso ), le  o rig i-
n i si p e rd o n o  ne l tem p o , u n a  a tt iv i tà  ch e  le n tam en te  m a  
in eso rab i lm en te  te n d e  ad  esau rirs i c o n  l ’a v v e n to  d e ll ’in
dustr ia lizzaz ione.

A n co ra  oggi e s is to no  in  I ta l ia  a lcun i cen tr i  in  cu i la  t ra d i-
z io ne  de lla  la v o raz io ne  de lle  t r in e  res is te  ai tem p i;  pa rlo  
de i paesi d e l l 'A b ru zzo  c om e  P esco co s tan zo , d i P o r to f in o , 
d i C an tù , d i V enez ia ; m a  an ch e  se  le  te c n ic h e  so n o  r im as te  
le  stesse , il g u s to  e  la  r ice rca tezza  de i d isegn i n o n  h a n n o  p iù  
i livelli d i qua li tà  ragg iun ti ne l passa to .

L ’80% de lle  t r in e  v e n d u te  in  I ta l ia  p ro v ien e  o rm a i da lla  C i-
na : i costi v an tagg ios i de l p ro d o tto  o r ie n ta le  fa n n o  spesso  
ch iu de re  u n  occh io  al c om p ra to re  su lla  q u a l i tà  de l f i la to  o 
su  que lla  de l d isegno .

Le c if re  su lla  p ro d u z io n e  sono  c om u n q u e  ap p ro ss im a tiv e  
e  l ’e tà  de lle  r icam a tr ic i p ro g re ss iv am en te  a um en ta , n o n o -
s ta n te  i te n ta t iv i  com p iu t i  neg li u lt im i an n i p e r  r i lanc ia re  
tra  le ragazze q u es ta  a tt iv ità . L e  scuo le , c om e  que lla  di 
C an tù , sono  s ta te  ch iu se , le  p ro sp e tt iv e  q u in d i a p ro n o  po -
ch i spazi ad  u n  fu tu ro  pe r le  tr in e .

N eg li u lt im i tem p i, p e rò , n o n  so n o  s ta te  p o c h e  le  m o s tre  
ch e  h an no  r ip o r ta to  l ’a tte n z io n e  de l p u b b lic o  su i m e r le tt i .

L ’espos iz ione  d i an tic h i co rred i d o ta li e  il re c u p e ro  d i pezzi 
facen ti p a r te  de lle  co llez ion i d i a lcun i m u se i d e l co s tum e , 
h an n o  fa tto  n asce re  u n a  n o te v o le  cu r io s ità  in to rn o  a  u n ’a r-
te  ch e  s tava  pe r esse re  d im en tic a ta , am m ira ta  so lo  ne i ri-
t ra t t i  de i p iù  fam os i p i t to r i  da l R in a sc im en to  a l l ’O tto c e n -
to .

/. In una vecchia fotografia, le donne di Pescocostanzo che lavo-
rano all’aperto.



2. Esempio di trine a fuselli genovesi, con motivi ornamentali tipici 
del folklore ligure. Il “punto Genova” dava alle trine un aspetto più 
solido e geometrico rispetto a quello delle trine veneziane.



Un gioiello fatto di filo
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3. Le sottilissime trine di Bruges erano lavorate con un filo così fine, 
che poteva rovinarsi se lavorato alla luce del sole. Si dice che le 
famose beghine di Bruges dovevano svolgere il loro lavoro chiuse in 
locali in cui veniva fatto filtrare un solo raggio di sole.

4. In questa trina settecentesca di Pescocostanzo, il motivo è tratto 
dai “pupi” abruzzesi. Le trine a fuselli hanno la caratteristica di 
riprendere i temi folkloristici della zona o della regione in cui veni-
vano lavorate, perchè eseguite in prevalenza dalle donne del popolo 
e non dalle dame più aristocratiche.

Ritratto di Emilia Spinelli (Galleria degli Uffìzi). I pizzi che 
ornano la lattuga (così era chiamato l’ampio collo increspato e ina-
midato) hanno i motivi delle trine a fuselli veneziane.



6. Le trine ad ago erano considerate le “regine delle trine", per il loro 
aspetto più raffinato rispetto alle trine a fuselli.

7. Trina senza fondo detta “Raffaellesca”: una raffinata decora-
zione eseguita secondo la lavorazione in uso nella zona intorno a 
Milano. Il "punto Milano” consisteva nel comporre un decoro o un 
disegno figurativo per mezzo delle volute di un “nastro” dai bordi 
non rinforzati, ma anzi resi quasi sfumati da una traforatura dovuta 
al passaggio del filo intorno agli spilli che seiviva no da guida per il 
motivo da realizzare.

Sono emersi così i problemi (enormi, pare) di conservazio-
ne di un materiale così fragile e prezioso, estremamente 
sensibile nel corso degli anni all’effetto della luce, del-
l’umidità e della mancanza di aerazione.

Perciò è con un certo senso di nostalgia e di disagio, come 
succede quando ci si trova di fronte a cose o esseri che van-
no verso la fine della loro esistenza, che mi sono messa sul-
le tracce della storia delle trine.

In realtà, mi sono trovata di fronte a una storia così vivace 
e ricca di leggende, capace di riaprire uno spiraglio su mon-
di e culture diversi, che quel tanto di polveroso e di stantio 
che mi aspettavo si è disperso immediatamente.

Tanto per cominciare anche nelle trine esiste un’aristocra-
zia: la regina è la trina ad ago, in cui Venezia ha mantenuto 
costantemente il predominio; le ancelle sono le trine a fu-
selli, che fino dall’inizio hanno assunto caratteri regionali 
definiti.

Pare che non si addicesse a una nobile dama manovrare i 
fuselli e lavorare con il supporto del cuscino su cui veniva 
appuntata la trina da eseguire; molto più adatta per lei era 
una trina ad ago che contribuisse a rendere la sua figura an-
cora più nobile ed eterea, mentre lavorava nel salotto per il 
ricamo, vicino alla finestra.

Lunghe polemiche poi si sono avute per l’attribuzione del-
la paternità (o maternità) delle trine a fuselli. La lotta, per i 
sostenitori del “made in Italy”, vedeva come avversario la 
terra di Fiandra.

In effetti i modi di lavorare le trine nei due paesi sono mol-
to diversi tra loro e, se le trine di Fiandra hanno una legge-
rezza incomparabile, quelle italiane hanno in sé una viva-
cità e una creatività senza confronti.

La differenza di base nasce dall’uso di un filo molto sottile, 
nel caso dei pizzi francesi, e un po’ più robusto per quelli 
italiani.

Significative sono anche le leggende sulla nascita delle tri-
ne a fuselli nei due paesi.

In Fiandra la protagonista della leggenda è Serena, una gio-
vane di Bruges innamorata di un artista che non aveva 
mezzi sufficienti per sposarla; per riuscire a trovare un 
mezzo che le procurasse del denaro per curare la madre 
gravemente ammalata, Serena fece voto alla Madonna di 
sacrificare il proprio amore in cambio di una soluzione per 
i suoi guai economici.

Fu così che mentre parlava con l’innamorato sotto un al-
bero, le cadde in grembo una ragnatela. E fu proprio il fi-
danzato, ignaro del voto, che la spronò ad eseguire con il fi-
lo un lavoro che somigliasse a quella ragnatela. Il successo 
arrivò per Serena, e anche l’amore, perché un lieto fine ci 
doveva essere: la Madonna la liberò dal voto sempre a 
mezzo-ragnatela, questa volta intrecciata con parole che 
scioglievano la ragazza dall’impegno preso.

Più solare e marina è la storia veneziana, ma sempre con 
una lei e un lui. Lui è un marinaio e deve imbarcarsi per 
tornare chissà quando, e come ricordo lascia alla sua amata 
un’alga pescata nella laguna. Nei lunghi mesi di attesa la 
giovane veneziana intreccia per il moroso una rete fitta e 
sottile come non se ne erano mai viste, lavorando sempre 
con gli occhi rivolti all’alga del suo amore.

La sopresa scatta quando, al ritorno del marinaio, la rete 
viene stesa e rivela nel suo intreccio il disegno dell’alga: un 
prodotto inconsapevole, frutto solo dell’amore.

Leggende, certo, che danno però un’immagine ben precisa 
di due modi diversi di interpretare un’arte.
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Franco Cantamessa

Quasi un racconto giallo.
Un pastorello scopre un tesoro in un recipiente 
di bronzo.
Speculazioni e falsificazioni. Un discorso ancora 
da chiudere.

Zìwìyé: un tesoro sotto inchiesta

In un paesaggio collinare e bagnato da numerosi corsi d’ac-
qua vi sono alcuni villaggi curdi (il Kurdistan si trova pres-
so le montagne del Caucaso) che vivono piuttosto stenta-
tamente dei prodotti della terra strappati alla roccia e di 
rozzi prodotti artigianali. In uno di questi paesetti v ’è una 
collina che si chiama Ziwiyé.

La zona è di attribuzione archelogica abbastanza incerta, 
popolata nell’antichità da nomadi attribuibili ai Mannei, ai 
Medi, agli Assiri ed agli Sciti.

Una collinetta del tutto anonima, dicevamo, se un giorno 
del 1948 in una mostra d ’arte tenuta a Parigi presso il Mu-
seo Cernuschi André Godard, un esperto di storia antica 
irachena, non avesse presentato i ritrovamenti di oggetti 
provenienti da quei luoghi.

L’antefatto: un pastore di giovane età che si trovava al pa-
scolo su una collina del Kurdistan avendo visto bagliori 
d ’oro in una spaccatura del terreno fra i resti di antiche 
mura, aveva trovato un grande recipiente bronzeo conte-
nente un vero e proprio tesoro.

Alcuni oggetti vennero acquistati da un israelita che ca-
sualmente venne a conoscenza del ritrovamento. Gli abi-
tanti del villaggio, conosciuto l’avvenimento, minacciaro-
no l’israelita, si impossessarono dei ricchi monili d ’oro e se 
li spartirono spezzettandoli.

Dopo la pubblicazione del saggio di André Godard “Il te-
soro di Ziwiyé” si assistette alla commercializzazione da 
parte degli antiquari di numeroso materiale attribuito al ri-
trovamento, conteso da collezionisti e musei, che infine ri-
sultò essere ben superiore a quanto poteva contenere l’ori-
ginale bacino di bronzo.

Testa di montone, molto probabilmente appartenente al tesoro di 
Ziwiyé. Le numerose falsificazioni rendono tutt’ora problematica 
l ’esatta attribuzione di molti reperti.



Particolare di una placca d ’oro decorata a sbalzo con leoni, cervi e 
capridi. Dal tesoro di Ziwiyé.
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Ziwiyé: un tesoro sotto inchiesta



Da qui il sospetto di numerose falsificazioni per puro sco-
po di lucro. Conseguenza ne è che la attribuzione del “teso-
ro” diventa sempre più ardua: basandosi sui diversi ele-
menti si passa dal IX al VI sec. a.C. comprendendo Assiri, 
Medi, Mannei, Uratei, le influenze Fenicie e gli Sciti i qua-
li, essendo grandi tesaurizzatori, potrebbero aver nascosto 
un ricco bottino depredato nelle loro antiche scorribande.

Una seria indagine del 1960 ad opera dell’archeologo Ro-
bert Dyson, basata sulla analisi delle opere fittili in loco, 
data il tesoro fra l’VIII ed il VII sec. a.C. D ’altro canto, sul 
bordo del contenitore di bronzo del tesoro, sono rappre-
sentati alcuni funzionari del regno Assiro con la popolazio-
ne soggetta che versa loro tributi.

Sono state inoltre rinvenute in quella occasione punte di 
freccia di tipo scitico che messe a confronto con gli sbalzi 
di alcune lamine d’oro raffiguranti cervi e stambecchi del-
la steppa, dimostrano l’influenza di quelle popolazioni.

Il discorso relativo alle origini dei meravigliosi oggetti 
d ’oro lavorato rimane tu tt ’ora aperto.

Fatta esclusione per i clamorosi falsi, la reale consistenza 
del tesoro di Ziwiyé e la sua datazione è legata agli sviluppi 
degli scavi archeologici iraniani che hanno preso inizio nel 
77.

Solo quando tutto il materiale archeologico del ritrova-
mento sarà ordinato e sicuramente attribuito sarà possibile 
conoscere la misteriosa storia di tanto splendore di arte 
orafa.
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Pettorale in oro del peso di 375 gr.
Riccamente decorato a rilievo, faceva pane del tesoro. Gli oggetti 
qui riprodotti sono conservati a Teheran, ai Museo Archeologico.



Franco Cantamessa

Presso Marengo il più cospicuo 
tra tutti i ritrovamenti di arte romana.
Un busto d ’argento per nascondere un tesoro, 
probabile refurtiva di un saccheggio.
Un “faber argentarius” di sicuro mestiere.

Sulle tracce dell’impero romano

1. I l busto ritrovato nei pressi di Marengo, nel quale erano custoditi 
altri oggetti d ’argento, rappresenta Lucio Vero che con Marco Aure
lio resse l ’impero dal 161 al 169 d.C.

2. Pezzo decorativo in cui l ’elemento centrale è eseguito a sbalzo 
con ricchi movimenti floreali.

3. Vaso lavorato a sbalzo ispirato alla forma di un capitello corin-
zio.

Se Valenza era una città romana non lo era invece Alessan-
dria che fu fondata, come si sa, in epoca dei Comuni.

Sono piuttosto rari dunque i reperti archeologici di epoca 
anteriore alla sua fondazione.

Per questo motivo riteniamo sia di grande interesse per i 
nostri lettori una recente pubblicazione della “Edizioni 
dell’Orso” di Alessandria, che documenta con dovizia di 
particolari il ritrovamento di un tesoro d’epoca romana nei 
pressi di Marengo, il luogo ove in tempo napoleonico si 
svolse la famosa battaglia.

Nella primavera del 1928 nei pressi della strada nazionale 
che da Alessandria porta a Genova, in località Cascina Per-
bona, un gruppo di contadini che stavano effettuando dei 
lavori di scavo nel terreno sabbioso nei pressi di Marengo 
“rivenirono un corpo metallico piuttosto voluminoso, pe-
sante parecchi chilogrammi... un busto di lamina sottile 
d’argento... ma pesto e strappato... gli altri oggetti, tutti 
minuti o sminuzzati, con tracce di fuoco, erano stati trova-
ti all’interno dei busto”.

Nello stesso luogo un operaio sterratore, alla profondità di 
circa un metro e mezzo nel terreno, rinvenne ancora “un 
primo uniforme oggetto di natura metallica... dopo alcune 
palate di terra si affrettava a raccogliere due grandi lastre”.

Si trattava in pratica di un busto d ’argento all’interno del 
quale erano custoditi altri frammenti d ’opere d’arte in ar-
gento e due lastre, anch’esse d ’argento finemente decorate 
a sbalzo con figure di divinità.

Tutti gli oggetti furono fotografati dai Tartara, conduttori 
della Cascina Perbona, poggiati su un divano di casa.

Il Tesoro che all’epoca fece molto parlare di sé destando 
grande interesse era male conservato, le figure erano pres-
soché indecifrabili, per cui fu portato a Roma in deposito 
alla direzione del Museo Nazionale Romano (il 20 aprile
1935 fu valutato Lire 550.000) ove subì un accurato restau-
ro da parte dello scultore e cesellatore Renato Bozzi e nel
1936 fu assegnato al Museo di Antichità di Torino ove è 
tu tt’ora conservato.

Fu esposto al pubblico in una mostra “Ori ed Argenti 
dell’Italia Antica” tenuta a Torino nel 1961 e il tesoro fu in





Sulle tracce dell’impero romano

seguito presentato nella lontana Tokyo nel 1964. Nello 
stesso anno fu poi esposto a Bologna nella sua interezza e 
destò grande interesse da parte degli studiosi d ’archeolo-
gia.

Dopo l’accurato restauro il reperto più interessante risultò 
senz’altro essere il busto loricato (indossante una corazza) 
di Lucio Vero in lastra d’argento del peso di gr. 2.850 ed al-
to un po’ più di mezzo metro.

Lavorato a sbalzo con la chioma, la barba e le sopracciglia 
ripassate a bulino, Lucio Vero è rappresentato con grande 
realismo, tanto che sono evidenti l’asimmetria del viso, il 
naso un po’ storto, gli occhi strabici.

Si tratta di colui che resse l’impero dal 161 al 169 d.C. insiem
e a Marco Aurelio, indubbiamente con ruoli di secondo 

piano se la storiografia romana gli dedica poca memoria.

Il “faber argentarius” che lo rappresentò dimostra una si-
cura conoscenza del mestiere, una grande capacità di svi-
luppo degli elementi decorativi, quali si possono riscontra-
re nella barba e bella corazza finemente lavorata a squame.

Magnifica è anche la piccola testa femminile, anch’essa in 
lamina d’argento, del peso di 85 grammi e alta 10 centime-
tri, modellata con molta morbidezza e con la ricerca di raf-
finati effetti luministici: potrebbe essere la rappresentazio-
ne della Vittoria.

La fascia con 13 divinità, di 12 cm. di altezza ed 89 di lun-
ghezza, pesante appena 1.510 grammi, sempre in argento, 
presenta un lavoro di sbalzo di grande maestria, con figure 
fortemente aggettanti.

Le interpretazioni più note attribuiscono i vari personaggi 
a Giove, Giunone, Nettuno, Anfitrite (con accanto un 
drago marino) Marte, Mercurio, Venere, un Dioscuro 
(con il cavallo legato ad un tronco d ’albero che per la posi-
zione poco corretta delle gambe rappresenta un inspiegabi-
le cedimento di livello artistico), un altro Dioscuro, 
Proserpina, Cerere e, accanto ad una colonna ionica, la 
Fortuna.

Molto scarne le notazioni paesaggistiche, per dare maggio-
re rilievo alle forme possenti delle divinità.



Grande fascia con divinità eseguita in lamina d ’argento e del peso di 
1510 gr.
L ’uso della doratura applicata sul fondo, sui panneggi e su altri ele-
menti dell’insieme, contribuisce a far risaltare la plasticità delle 
teste e dei corpi nudi sbalzati in argento.

Un piccolo frammento di testa d’aquila, a grandezza quasi 
naturale e recante tracce di doratura, è un bell’esempio di 
raffinato artigianato orafo come pure un “pulvino” (parti-
colare della spalliera di un letto di parata) con motivi flo-
reali stilizzati che incorniciano una figura di menade (per-
sonaggio femminile del corteo di Bacco) nell’atto di bere 
ad una coppa.

È da notare con quanta maestria l’ignoto “faber argenta-
rius” abbia saputo riempire armoniosamente lo spazio con 
ghirlande di fiori e foglie d’acanto trattate con delicati ef-
fetti luministici.

Una piccola targhetta, sempre in argento, recante la scrit-
ta: “fortun-meliori /  m. vindius verianus /  praef. /  clas - fi - 
moes /  et-a - militis - III/dd”, ha permesso al Bendinelli 
che pubblicò l’editio major, di stabilire che il tesoro du de-
dicato alla Fortuna Melior da Marco Vindio Veriano, pre-
fetto della flotta Flavia stanziata sulla Mesia, in Romania 
(III grado della carriera militare).

Probabilmente quando si ritirò in patria (la gens Vindia è

documentata a Pavia, Verona ed Aquileia) dedicò queste 
opere d’arte alla Fortuna.

Secondo gli studiosi, il Tesoro di Marengo potrebbe essere 
frutto del saccheggio di un sacello (tempietto) pubblico o 
privato durante le incursioni di Franchi ed Alamanni 
all’epoca di Valeriano e Gallieno, che coinvolsero anche 
Pavia, dalla quale potrebbe essere stato asportato e poi na-
scosto nei pressi di Marengo.

Il Tesoro fu infatti ritrovato parzialmente “schiacciato” e 
tutto compresso nel busto dell’imperatore Lucio Vero che 
fungeva da “contenitore”.

Impossibile stabilire relazioni fra la tradizione argentiera 
alessandrina ed il Tesoro di Marengo.

Tuttavia, una sorta di “corsi e ricorsi storici” di vichiana 
memoria ha voluto che proprio in Alessandria si sia svilup-
pata in epoca molto più tarda una tradizione argentiera og-
gi nota in Italia ed all’estero.



Franco Cantamessa

Anticamente era definito zaffiro.
In grande considerazione presso 
le più remote civiltà.
Lavorato sin dall’età della pietra. 
Ricostruita l ’antica lavorazione artigiana.

La via del lapislazzuli
Il Lapislazzuli fu la pietra preziosa più apprezzata nell’anti-
chità, ma pochi sanno che anticamente il lapislazzuli era 
definito “zaffiro”.

Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis (XXXVII,9) 
(in sapphiris enim aurum caeruleis punctis collucet), non 
lascia dubbi in proposito in quanto si sofferma a descrivere 
le piccole parti dorate immerse nel blu della gemma. Per 
cui anche nel Medio Evo resiste la stessa definizione e il 
celebre verso della Divina Commedia “Dolce colore 
d’oriental zaffiro” è con ogni probabilità riferito al lapislaz-
zuli, la gemma che più richiama il fascino di un cielo stella-
to.

Ed è per questo motivo che anche le più antiche civiltà, da-
tabili fino al 3500 a.c. avevano in grande considerazione 
questa gemma che era ritenuta sacra.

Sia nel regno Assiro-Babilonese che in Egitto si faceva 
grande uso di questa pietra che si credeva possedere anche 
doti medicinali: allontanava la melancolia, fugava la feb-
bre quaternaria, polverizzata era un ottimo purgativo. In 
epoca greca e romana fino al Rinascimento era utilizzata 
dagli artisti per ottenere il blu oltremare, usato per quegli 
incomparabili azzurri dei manti della Madonna.

Gli antichi cinesi sapevano ricavare anche degli ottim i co-
smetici. Il termine “lapislazzuli” deriva dal persiano laj
vard, che definiva anche il pigmento azzurro per tingere i 
tappeti. La pronuncia Lazul potrebbe essere una corruzio-
ne degli Arabi e nel medioevo azul, azurrum, azura.

Marco Polo, ne “Il Milione” ci fornisce in proposito noti-
zie molto precise da lui raccolte nel 1271.

“Balascam (Badascian) è una provincia che legenti adorano 
Malcometto, ed hanno linguaggio per loro. Egli è grande rea-
me; e discende lo re per eredità; e scese del legnaggio d ’Ales-
sandro e della figliola di Dario, lo grande re di Persia. E tutti 
quegli re si chiamavano Zulcarney (Zulcarnein) in saracino, 
cioè a dire Alessandro, per amore del grande Alessandro.

Microtrapano in selce, probabilmente usato per la lavorazione del 
lapislazzuli.



Medaglione ad intarsi di lapislazzuli, oro ed altre pietre massive, 
raffigurante Piazza della Signoria a Firenze.
Opera di B. Gaffurri del XVI secolo, conservata al Museo degli 
Argenti di Firenze.



La via del lapislazzuli

E quivi nascono le pietre preziose che si chiamano balasci, 
che sono molto care e cavansi dalle montagne come /'altre ve-
ne; ed è pena la testa chi cavasse di quelle pietre fuori de rea-
me; perciò che ve n 'è tante che diventerebbono vile.

E quivi è un’altra montagna, ove si cava l ’azzurro, che è lo mi-
gliore e lo più fine del mondo.
E le pietre ove si fa l ’azzurro si è vena di terra, e havvi monta-
gne ove si cava l ’argento ”.
Nel lontano Badakshan, una provincia dell’Afghanistan, 
non solo si trovavano in abbondanza i rubini (balasci) e 
l’argento, ma anche “l’azzurro”, cioè il lapislazzuli.

La miniera si trovava all’origine del fiume Oxus, la anti-
chissima Sar-i Sang, visitata non da Marco Polo, che ne 
aveva solo sentito parlare, ma nel 1838 dall’inglese John 
Wood, studiata nel 1932 dal tedesco K. Bruckel, dall’ar
cheologa inglese G. Herrmann, ed infine dal commercian-
te di pietre preziose H. Mohl di Idar-Oberstein fra il 1954 
ed il 1970.

Sar-i Sang è una miniera posta a ben 2610 metri di altezza 
in una zona fra le più impervie del mondo e consiste in un 
tunnel lungo 250 metri. Un deposito di nerofumo, dovuto 
alla antica tecnica di estrazione della gemma, ricopre le pa-
reti. L’unico metodo possibile nell’antichità era infatti 
quello del fuoco: dopo aver riscaldato la roccia madre, la si 
irrorava con secchi d ’acqua e lo sbalzo di temperatura 
spaccava la roccia.

Su un busto utilizzato come modella, ricostruzione di una parure 
femminile. I gioielli provengono dalle tombe reali di Ur.
2400 circa a.C.



La potente regina sumera Pu-Abi sepolta ad Ur intorno al 
2470 a.c. insieme con il suo seguito di 72 persone, recava 
una fascia intessuta con 4000 piccole sfere di lapislazzuli 
provenienti da Sar-i Sang.

Durante il periodo in cui fu più fiorente il commercio della 
pietra azzurra, fra il 3200 ed il 2200 a.c. innumerevoli caro-
vane portavano in Mesopotamia la preziosa pietra, in 
frammenti di varie dimensioni, da dove questa veniva 
commercializzata ovunque, percorrendo così migliaia di 
chilometri.

Nel 1972 una missione archeologica italiana in Sistan, potè 
ricostruire l’antica lavorazione artigiana del lapislazzuli, 
grazie al rinvenimento di un vero e proprio centro artigia-
nale a Sahar-i Sokhta, antichissima città al confine fra Af-
ghanistan Iran e Pakistan.

Fu possibile stabilire analogie fra la tecnologia in uso in 
Egitto ed India per la lavorazione oltre che del lapislazzuli 
anche del turchese e del calcedonio.

La città è stata rinvenuta coperta di scarti di lavorazione 
della gemma lasciati da ignoti artigiani fra il 3200 ed il 1800 
a.c. e sono stati inoltre rinvenuti decine di piccoli trapani 
di selce a punta triangolare, usati per perforare la pietra allo 
scopo di ottenere sfere per collana.

La lavorazione consisteva in due fasi : la pulitura per libera-
re la pietra dalle intrusioni di calcare o pirite; con una la-
mella di selce (non si conosceva ancora l’uso del metallo) 
si praticava poi un solco in superficie e tramite percussione 
si spaccava la pietra secondo la vena. I frammenti veniva-
no successivamente sfaccettati utilizzando arenarie a gra-
na grossa. Infine si effettuava la perforazione partendo dal-
le due estremità delle sfere finché i due fori non si incon-
travano e ciò per mezzo di piccole punte rotanti di selce, 
ovvero microtrapani a mano.

In quella che noi oggi chiameremmo “zona artigianale” di 
Sahar-i Sokhta, i ricercatori italiani rinvenirono le tombe 
degli artigiani di 2500 anni fa sepolti con i loro strumenti.

In una tomba sono stati rinvenuti, insieme a prodotti se-
milavorati e finiti, 59 microlamelle di selce, uno scalpello 
di bronzo, una tavoletta di schisto, lisciatoi di pietra, due 
blocchetti di lapislazzuli con solco di distacco, e 200 sfere 
di lapislazzuli, turchese e calcite.

Analoghe strumentazioni furono scoperte dalla missione 
italiana nel centro artigianale di Hissar, non lontano dal 
Mar Caspio Meridionale. In tutta la Mesopotamia fra il 
2600 ed il 2300 a.c. erano molto in uso gli intarsi. Si compo-
neva un determinato disegno mediante tasselli di madre- 
perla, corniola o lapislazzuli. Tutti i pezzi venivano poi

confitti in un impasto di sabbia e bitume dello spessore di 
circa 1 o 2 centimetri racchiuso entro una cornice o spal-
mato sopra una superficie di legno.

Famoso è lo “Stendardo di U r” conservato al British Mu-
seum. Magnifica opera Sumera che costituiva la cassa di ri-
sonanza di una cetra rinvenuta nel cimitero reale: oltre 500 
tessere per ogni facciata della cassa ove il lapislazzuli è usa-
to a profusione, in variopinte figure geometrizzanti.

Il lapislazzuli era una pietra preziosa non tanto perché rara, 
quanto perché oltre ad avere proprietà apotropaiche, 
nell’antichità aveva un’unica provenienza: Sar-i Sang. Per 
cui i Sumeri dovevano accontentarsi di acquistarla attra-
verso intermediari data l’inaccessibilità dei monti Afgha-
ni.

Alla fine del III millennio a.c. vengono introdotte sui mer-
cati le paste vitree, imitanti il blu del lapislazzuli (per esem-
pio in antico Egitto) per le cerimonie meno impegnative e 
per l’ornamento personale. Tuttavia seguendo la traccia 
dei ritrovamenti archeologici ove è presente il lapislazzuli 
è possibile stabilire i camminamenti delle carovane di 3000 
anni fa, come un impalpabile filo d ’Arianna e di stabilire 
anche come la specializzazione tecnologica degli artigiani 
orafi di allora si sia diffusa con poche varianti attraverso le 
varie città-stato ove anonimi mercanti provenienti dalle 
misteriose e scoscese montagne Afghane portavano le lo-
ro pietre preziose.

La pietra azzurra del Badakshan si distingue da tutte le al-
tre usate in gioielleria proprio per l’apprezzamento che eb-
be ovunque nelle civiltà antiche e per il fatto di esser stata 
legata ad un unico luogo di provenienza.

Oggi oltre a quelli della Persia sono anche conosciuti i gia-
cimenti siberiani e quelli del Cile anche se questi produco-
no gemme meno pregiate.

Ma una antica preghiera mesopotamica iniziava così: “La 
mia vita ti sia cara come il lapislazzuli...”.
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In ristampa anastatica gli antichi statuti di Valenza

In ristampa gli statuti di Valenza risalenti 
a circa sei secoli fa.
In un vivacissimo quadro, usi e costumi 
di una tipica comunità cittadina.

Quando gli orafi non c'erano ancora
Circa sei secoli fa  i Valenzani che non dichiaravano le loro 
proprietà, perdevano ogni diritto sulle proprietà stesse e veni-
vano dichiarati “infami". L ’evasore era posto in bando perpe-
tuo dal Comune e gli veniva negato “ogni diritto nell’agire e 
nel difendersi nelle cause civili ed in qualsiasi negozio sia che 
agisca in suo nome o a nome altrui”.

Inoltre una salatissima multa era comminata a chi toccava il 
pane con le mani: il panificatore doveva usare una paletta 
apposita: "...ed il contravventore paghi per ognuno ed ogni 
volta dieci soldi Pavesi; di tal multa un terzo appartenga al 
Comune, un terzo al Rettore, un terzo al denunciarne...”

Stando a quanto si legge quindi, anche il denunciarne benefi-
ciava di una parte della multa. Tanta severità era conse-
guenza delle numerose infezioni e pestilenze che in quei tempi 
solevano imperversare.

Queste ed altre curiose notizie è possibile rinvenire negli Sta-
tuti di Valenza che stanno per essere pubblicati in ristampa 
anastatica con la traduzione del concittadino notaio Leo-
nardo Grano.

È grazie alla disponibilità di Carlo Dabene, un orafo della 
nostra città che il Lions Club Valenza si è assunto di curare la 
pubblicazione degli antichi statuti. Una copia esiste presso 
l ’archìvio del Comune e l ’unica copia in mano a privati è pos-
seduta, appunto, dal Dabene, appassionato ricercatore di 
memorie storiche di Valenza. Si tratta di una raccolta 
apparsa nel 1586 a Milano, stampata da Giov. Battista Coio-
nio, che comprende il nucleo dei più antichi statuti del 1397, 

140 le aggiunte fatte dai giureconsulti Cristoforo Borni nel 1494 e 
Lodovico Moresino nel 1533, la riforma generale del 1585; gli 
“Ordini della pesa del grano”, ed i “Capitoli et ordini sopra la 
ferrazza”, ovvero bandi campestri, entrambi del 1579.
Eccetto gli statuti che sono in latino, tutto il resto è in italiano 
volgare.

In epoca antica ciascun comune emanava le proprie disposi-
zioni attraverso gli Statuti, che venivano via vìa raccolti, ed a 
cui tutti i cittadini dovevano attenersi pena severe sanzioni.

Attraverso la lettura degli statuti, è possibile ottenere un 
quadro quanto mai vivace degli usi e costumi della nostra 
comunità cittadina e della sua economia prevalentemente 
agricola. Non si trovano cenni all’artigianato orafo, che 
come si sa è nato in epoca molto tarda.

Il pregevole volume sarà stampato nella edizione anastatica 
(cioè in tutto assolutamente simile all’originale) su carta uso 
mano e rilegato artigianalmente in vera pergamena secondo 
l ’uso del XVI sec. Sarà dunque una vera opera d ’arte edito-
riale, a tiratura limitata.

Insieme, ma separatamente, verrà pubblicata la traduzione 
della parte in latino, grazie all’appassionato e competente 
lavoro di Leonardo Grano.

Quest’opera costituirà certamente un documento di grande 
importanza per la ricostruzione storica della vita sociale 
della nostra città e verrà distribuita nelle librerie dalla Casa 
Editrice II Portico di Casale Monferrato, oltre naturalmente 
che dal Lions Club Valenza che ne cura l ’edizione.

Leonardo Grano ci ha fatto pervenire in anteprima alcune 
delle curiose notizie che appariranno nella pubblicazione 
da lui introdotta. Le proporremo ai lettori della nostra 
rivista partendo da questo fascicolo.



Leonardo Grano

Codice stradale per animali e pedoni. 
Proibito lasciare letame 
in Piazza 31 Martiri.
No alle pertiche sulle spalle.

11° non ingombrare le strade
Vari e numerosi, sparsi qua e là, sono i capitoli degli antichi 
Statuti di Valenza, del 1397 che si riferiscono a norme di 
comportamento e di sicurezza che potremmo far rientrare 
certamente in una specie di vero e proprio “Codice Stra-
dale”. Per quanto concerne la circolazione stradale, 
questa, a quei tempi, si svolgeva naturalmente a piedi, a 
cavallo e con carri trainati da muli, asini, cavalli e buoi; le 
strade erano in terra battuta o al più, inghiaiata e spesso vi 
erano canali di scolo che le percorrevano per tutta la loro 
lunghezza. Il Podestà era tenuto a controllare a mezzo di 
esperti tutte le strade di sorta Bedogno, Monasso e Asti-
gliano e a farle riparare, come si legge nei capitoli 433-434- 
435 e i proprietari frontisti erano tenuti a tenere spianate e 
ben inghiaiate le strade per tutta la lunghezza della loro 
casa e per una larghezza pari a due piedi aliprandi, cioè 
circa un metro, sotto pena di forte multa, come stabiliva 
espressamente il capitolo 436.
Trattando in particolare le norme relative agli ingombri 
dele strade e piazze e alla circolazione in esse, vi sono 
numerosi capitoli al riguardo, alcuni veramente curiosi e 
che oggi fanno sorridere. Una particolare cura si aveva per 
tenere ben sgombra la Piazza del Comune, attualmente 
Piazza 31 Martiri, onore e centro della vita sociale, politica, 
amministrativa e religiosa della città: i capitoli 437-439^140 
proibivano sotto pena di forti multe di ingombrare la 
Piazza con cataste di legna o frasche, paglia, letame se non 
per giorni limitati a meno che si trattasse di materiale per 
edificare come specificava il capitolo 437; il capitolo 454 
poneva infine il divieto di ingombrare qualsiasi via pub-
blica, dentro e fuori Valenza, in modo da ostacolare il traf-
fico e il comodo uso delle strade e i contravventori erano 
puniti con una multa di 10 soldi pavesi e, se non provvede-
vano alla rimozione dell’ingombro, con altra multa di dieci 
soldi pavesi per ogni giorno d’ingombro! Inoltre i condu-
centi di carri agricoli non potevano circolare nelle vie della

città stando seduti sul carro, ma dovevano seguire l’andare 
degli animali, camminando con essi, e ciò per evitare even-
tuali danni dovuti a qualche bizza o sbandata degli animali 
stessi altrimenti, come si legge nel capitolo 555, erano sog-
getti ad una multa di cinque soldi pavesi e al risarcimento 
del danno eventualmente procurato.

Il capitolo 591 ci fa sapere che era proibito per i boscaioli o 
altri portare in mano o a spalla pali, pertiche o legni sotto 
pena anche in questo caso di una forte multa di cinque 
soldi pavesi; chiaramente si trattava di carichi... sporgenti 
che, a causa di movimenti bruschi, potevano arrecare 
danni a qualche passante!

Infine vi era una serie di capitoli relativi alla sicurezza nelle 
strade; era proibito portare di notte armi e corpi contun-
denti; nessuno, come spiega il capitolo 563, poteva uscire 
di casa senza lume dopo il suono della campana grossa, alla 
sera, sotto pena di una multa di due soldi pavesi a meno 
che si trattasse di persone che accorrevano o ritornavano 
dallo spegnimento di incendi, o dal capezzale di qualche 
malato o che si trattasse di fornai, medici, contadini con 
buoi o senza, braccianti, barbieri (che erano anche chi-
rurghi) o se convocati al Palazzo del Podestà; era proibito 
scavalcare mura, fossati, spalti e uscire da Valenza, se non 
attraverso le porte aperte; una volta chiuse le porte della 
città non era permesso uscire da esse ed entrarvi, salvo che 
per gli abitanti di Borgo Astigliano e per quelli di Bor
ghetto fuori Porta del Po.

Le porte della città a quell’epoca erano quattro: porta Asti-
gliano (di Alessandria), Bedogno (di Bassignana), 
Monasso (di Casale) e porta del Po, fuori dalla quale erano 
Borghetto, piccolissima frazione sulle rive del Po, oggi 
completamente sparita per qualche piena del fiume, e il 
porto fluviale con il suo traffico di imbarcazioni e merci e 
con i molini.



PERCHE
N O ?

Realizzati in seta, raso e velluto nero, questi nuovissimi 
tailleurs hanno incontrato particolari consensi. Cappel-
lo e stivali alla Zorro sottolineano la femminilità un po ’ 
aggressiva suggerita da molti stilisti.
Sono stati presentati con grandi bracciali, senza monili, 
mentre nel servizio realizzato per questo stesso fasci-
colo rivelano la facilità con cui possono essere abbinati 
anche a gioielli dal disegno più classico.
Tutti gli abiti di questa pagina sono di Complice.
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Ancora seta per un abito dalla linea ampia e disimpe-
gnata, he diventa però avvolgente con effetti di costrui-
ta semplicità. Anche qui, grande bracciale a cono tron-
co che copre quasi metà avambraccio.

Una moda molto interessante, 
quella per l'inverno 83/84. Sono 
definitivamente spariti gli “strac-
ci” ispirati ad un casual malinte-
so e maldigerito, ben lontano da 
quel vestire informale, sinonimo 
invece di sicura e personalità.

E per personalità intendiamo 
quell’indefinibile flair che porta 
a scegliere dalla "moda" di ogni 
stagione solo ciò che non altera 
il proprio stile, anzi che con esso 
si armonizza. Che riesce a dosar-
ne con equilibrio le componenti, 
senza cioè lasciarsi travolgere o 
soggiogare dai m iti di stagione.

Facile, per questo tipo di donna, 
scegliere tra le proposte del 
prossimo inverno.

L’eleganza, la ricercatezza, il par-
ticolare raffinato sono infatti to r-
nati di moda. E, sia pure in ma-
niera meno zuccherosa degli an-
ni '50 cui si ispira, è ritornata in 
auge anche la femminilità, che 
si esprime con un sapore più 
che attraverso questa o quella li-
nea.

Ma non siamo noi a dover parla-
re di moda, argomento ampia-
mente trattato da riviste specia-
lizzate.

Nell’ambito delle nuove idee il 
nostro interesse è focalizzato sul 
bijoux, sull’accessorio più im-
portante che completa la sugge-
stione-moda. E qui sorprese a 
non finire.



Su abiti con colli altissimi, con 
cappellini che spesso coprono 
le orecchie, su rever di giacconi 
o di enormi cappotti non c’è 
spazio per il gioiello; quello, per 
intenderci, dalle dimensioni ra-
gionevoli che sottintendono un 
costo accessibile. L’oggetto che, 
ogni gioielliere può confermarlo, 
oggi è il solo ad incontrare il fa-
vore del mercato.

Certamente, su abiti così volu-
minosi possono trovare posto 
solo vistosi pezzi di oreficeria, 
esattamente come sulla passe-
rella solo enormi bracciali o chi-
lometriche catene possono es-
sere notate.

Ci siamo provati, però,  a far in-
dossare a una fotomodella alcu-
ni dei modelli più significativi e a 
scegliere tra la produzione va
lenzana degli oggetti che potes-
sero armoniosamente fondersi.

È possibile.

Ancora una volta il gioiello, mai 
considerato in quanto tale da 
nessuno stilista, è riuscito a rive-
lare una propria autonomia e 
una grade disponibilità agli ac-
costamenti più arditi.

Cascata di cristalli neri in una catena di esa-
sperata lunghezza. Indossata su una impalpa-
bile camicia di seta beige, mette in rilievo il vo-
luto contrasto dolce-aggressivo della moda 
attuale. Lo stesso modello, in un recente nu-
mero della nostra rivista è stato presentato 
con catene in oro e pendenti di setosi quarzi 
incolori e tormaline di varie tonalità.

La linea giorno lascia poco spazio al gioiello: 
orecchie e collo coperti, maniche lunghe dalle 
quali sbuca solo un enorme bracciale a più gi-
ri.
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1984: ANNO ZERO PER TRE RASSEGNE

GOLD ITALIA  
MILANO

2 9 /3  - 2 /4

Parlare di novità è quasi fuori 
luogo perché, in realtà, l'unica 
cosa che rimane delle prece-
denti edizioni è la sede della ma-
nifestazione.

Vediamo cosa è cambiato.

Possiamo cominciare dal nome: 
Gold Italia, una indovinata ed e
splicativa denominazione che 
ben definisce il carattere alta-
mente specializzato della rasse-
gna.

La Mostra sarà ospitata nella se-
de di sempre, i padiglioni 27 e 
28 del complesso della Fiera di 
Milano.

La variante sostanziale è costi-
tuita dalla data nuova: 29 marzo 
- 2 aprile, che conduce come 
conseguenza inevitabile allo 
svincolamento dalla grande Fie-
ra Campionaria, collocando 
Gold Italia nell'ambito delle set-
toriali totalmente autonome.

È stata — questa — una decisio-
ne non certo estemporanea an-
che se i valenzani sono stati colti 
un po' di sorpresa sulla scelta fi-
nale della data, fissata dopo con-
sultazioni forse troppo brevi.

Data a parte, l’idea del cambia-
mento è stata a lungo maturata 
dal comitato tecnico della mani-
festazione che, accogliendo le 
istanze di visitatori ed espositori 
che sollecitavano una sterzata 
verso una più accentuata setto-
ria lità della Mostra hanno mes-
so in atto il drastico cambiamen-
to proprio nel momento in cui il 
settore lo esigeva.

È infatti per l’84 che Basilea ave-
va pianificato uno spostamento 
altrettanto radicale e Milano si è 
inserita a tempo nel nuovo ca-
lendario.

Certo, se molti sono gli aspetti 
positivi, a partire da una nuova e 
più qualificante immagine, non 
mancano le incognite che un si-
mile repentino mutamento di 
date potrebbe portare con sé 
anche se, considerando le date 
di Basilea, sembrerebbe di po-
ter concludere che le date di 
una non potranno che sostene-
re l’altra.

La promozione e la pubblicità 
giocheranno un ruolo molto im -
portante perché i compratori — 
sia italiani che esteri — dovran-
no non solo essere sensibilizzati 
a programmare una visita a 
Gold Italia ma dovranno anche 
fare in modo che sulla loro agen-
da venga trascritta corettamen
te la nuova data: 29 marzo - 2 
aprile.

Si tratterà quindi di una nuova

manifestazione che, a certe ca-
ratteristiche che si ripetono (se-
de, posizione degli stand ed 
espositori) dovrà imporsi per le 
nuove date e la denominazione 
Gold Italia in sostituzione della 
più famosa Fiera Campionaria.

Sul piano organizzativo le diffe-
renze non saranno moltissime 
perché come già avviene da due 
anni a questa parte, la Fiera di 
Milano continuerà a mettere le 
sue strutture a disposizione di 
un Comitato Tecnico, formato 
da esponenti di tutte le organiz-
zazioni Territoriali e dalle Fede-
razioni Nazionali e quindi, natu
ramente anche dall’Associazio-
ne Orafa Valenzana.

Un Comitato Tecnico composto 
da molte persone ma che in 
realtà demanda a tre soli espo-
nenti i gravosi oneri relativi allo 
studio e alla produzione delle in-
numerevoli operazioni che stan-
no a monte di un così grande 
impegno.

Luigi Stella, Presidente Federa-
zione Nazionale Fabbricanti 
Orafi, Giulio Antonini, Presiden-
te Federazione Nazionale pietre 
preziose, Gianni Cacchione. Pre-
sidente Federazione Nazionale 
Fabbricanti Argentieri e Brunil-
de Rivarola, addetta alle relazio-
ni-pubbliche e al coordinamen-
to generale, sono in sostanza gli 
ideatori e gli esecutori del vasto 
programma di operazioni legate 
allo svolgimento di Gold Italia.



BASILEA 5/12 APRILE Se la sterzata di Milano /  Gold 
Italia ci ha colti un po’ di sorpre-
sa, questo non si può invece dire 
per Basilea che ormai da parec-
chio tempo aveva pianificato i 
mutamenti ora posti in atto.

Spostamento nelle date e svin-
colamento dalla Campionaria 
sono per Basilea meno trauma-
tici che per la quasi contempo-
ranea milanese perché di fatto 
Basilea già era "la” mostra 
dell’orologeria e oreficeria per 
tutti gli operatori che considera-
vano il resto quasi folklore.
In effetti, data anche ia predomi-
nante presenza di gioiellieri ed 
orologiai, oltre che per l’ubica-
zione degli ingressi ad essi riser-
vati, la presenza di altri settori 
merceologici si sentiva ben po-
co. Unica nota veramente nega-
tiva l’affollamento di pubblico 
generico, che Milano aveva inve-
ce già da due stagioni prudente-
mente allontanato facendolo de-
fluire verso una speciale Esposi-
zione creata ad hoc.
Per Basilea tuttavia erano stati 
proprio gli espositori di orologi 
(50% circa del totale) a chiedere 
che fosse mantenuto l’ingresso 
al pubblico perché — data la po-
litica di marchio comune a qua-
si tutti gli operatori del settore — 
il contatto col consumatore era 
considerato promozionale.
La nuova Fiera di Basilea pre-
senta una superiore area esposi-
tiva e una diversa, più organizza-

ta distribuzione dei settori mer-
ceologici che nei limiti del possi-
bile saranno raggruppati in zone 
distinte.
L’orologeria occuperà sempre 
le precedenti posizioni, così co-
me nessuna modifica subiranno 
i saloni 15 e 17.
Una vera rivoluzione sarà invece 
operata tra i partecipanti italiani, 
che beneficeranno di 3000 mq. 
di area espositiva contro i prece-
denti 2300.
Gli espositori italiani dei saloni 
15 e 17 manterranno le loro po-
sizioni mentre al piano terra, su 
un'area di circa 2800 mq. verrà 
raggruppata la maggior parte di 
espositori nuovi o quelli chefino 
ad oggi erano ubicati in posizio-
ni che ci limiteremo a dichiarare 
infelici, se non penalizzanti: per 
intenderci, i saloni 34, 44 e 52.
La rivincita è piuttosto remune-
rativa se si pensa che — così rag-
gruppato — il comparto.della 
produzione italiana eserciterà 
un notevole impatto sul visitato-
re dato che proprio in que-
st’area — altra interessante e po-
sitiva novità — è previsto un uffi-
cio per la registrazione dei visita-
tori condotto dalla Fiera stessa. 
Ci sarà un secondo ufficio visita-
tori all’ingresso dell’orologeria e 
questo contribuirà a garantire ai 
due grandi settori la stessa im -
portanza nell’ambito della mani-
festazione.
Nell’area degli espositori italiani,

quasi tutti i va lenza ni godranno 
di un ulteriore vantaggio: per lo-
ro è stata infatti studiata una va-
riante dell’allestimento standard 
e da questo accorgimento po-
tranno nascere buoni risultati.
Le date: 5-12 aprile, in coda cioè 
a Milano.
Questa volta il tempo per le vali
ge c’è. Anche i compratori sta-
volta non avranno appigli per la-
gnarsi; niente accavallamenti 
che obbligavano talvolta a fasti-
diose scelte, migliore ricettività 
anche a Basilea per l’assenza 
della Campionaria.

Valenza
Edizione primaverile

Le novità non sono finite. I gioiel-
lieri di Valenza moltiplicano per 
due la Mostra del Gioiello Valen-
zano e oltre all’edizione autun-
nale ne avremo anche una pri-
maverile.

Ritorneremo sull’argomento nel 
prossimo fascicolo: per ora vi 
preghiamo di mettere a calen-
dario anche questo appunta-
mento con i gioielli di Valenza.

In alto: il Palazzo dell’Orologio che 
con Basilea 84 ospiterà su due pia-
ni tutti gli stand degli orafi, gioiellieri, 
argentieri europei. L'Italia, fermo re-
stando il “Padiglione Italia" nella hall 
17 al primo piano, occuperà con un 
centinaio di altre ditte, oltre 2000 
metri quadrati nella hall 13, nella par-
te destra del palazzo al piano terra.
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FATTI
&

PAROLE
Nel nostro settore le riviste-spe-
cializzate, i cataloghi, le pubbli-
cazioni estemporanee legate a 
questa o a quella manifestazio-
ne non si contano più. 
Provocato dal miraggio di un 
settore ritenuto ricco in tutti i 
sensi c’è un proliferare di stam-
pa, orafa o quasi, che sta crean-
do non poche confusioni.
L'utente di pubblicità (in termini

pedestri la ditta che paga le pa-
gine) non è un esperto di mass-
media ma soltanto un gioielliere 
che attraverso i dati che ogni 
venditore di spazio gli propone 
cerca di capire qual è il "suo” 
mezzo, la rivista che può con-
sentirgli di perseguire i propri 
obiettivi.

Ma se i dati che gli vengono for-
niti sono privi di fondamento?

3 ^



Se vengono gonfiati per presen-
tare una pubblicazione di scarso 
interesse in un’ottica più allet-
tante?

Un mezzo c’è: chiedere dati con-
trollabili. Ma che siano controlla-
bili veramente e non soltanto va-
ghe asserzioni quali “distribuzio-
ne in 40 Paesi”, oppure 
"25.000/40.000 copie”. Ma chi 
le comprerà poi...

L’ORAFO VALENZANO vuol 
rendere un servizio alle aziende 
fruitrici di pubblicità pubblican-
do i dati che lo riguardano.

Quale organo ufficiale di stampa 
dell’Associazione Orafa Valenza- 
na, la rivista è gestita in toto 
dall’Associazione stessa e i suoi 
bilanci sono pertanto pubblici, 
controllabili e a disposizione di 
tutti gli associati. I dati qui ripor-
tati sono avallati dalla Commis-
sione Finanziaria.

TIRATURA

Nel 1982 la tiratura-base di
7.000 copie ha subito oscillazio-
ni che hanno portato a una tira- 
tura-media di 8.800 copie.

In totale, nel 1982 sono state 
stampate e diffuse 52.800 copie. 
La tiratura-base nel 1983 è stata 
aumentata a 8.500 copie con 2 /
3.000 copie in più in coinciden-
za di Mostre italiane o estere.

La media del 1982 è stata per-
tanto ampiamente superata e 
nel gennaio 1984 pubblichere-
mo i dati relativi.

DIFFUSIONE

L'Orafo Valenzano è diffuso in 
Italia: è inviato a dettaglianti e 
grossisti di tutte le regioni.

Con il fascicolo scorso è iniziata 
anche la diffusione all’estero. 
Sono state distribuite gratuita-
mente al J.A. di New York 1.000 
copie, 1500 a Los Angeles e con

Per documentare la diffusione de L’Orafo Valenzano, pubblichiamo il 
borderò di spedizione timbrato dalla Posta (10.850) e le fatture prò 
forma con il peso relativo alle riviste spedite a New York (1000 copie) 
e a Los Angeles (1500 copie).
I dati si riferiscono al fascicolo 4/83, edizione del 15 luglio.

il presente fascicolo stanno per 
essere varate altre azioni, che sa-
ranno tempestivamente com u-
nicate agli inserzionisti.

DISTRIBUZIONE

La distribuzione avviene a mez-
zo posta, in omaggio a detta-
glianti e grossisti italiani. L’invio 
delle copie avviene a rotazione 
per assicurare a tutti il ricevi-
mento di almeno due fascicoli 
nel corso dell’anno.

Chi vuole il ricevimento di tutti i 
sei fascicoli ha la facoltà di sotto-
scrivere un abbonamento, quali-
ficando la propria attività.

Alle più importanti fiere naziona-
li e a Basilea, L’Orafo Valenzano 
è presente con uno stand per la 
distribuzione gratuita di esem-
plari. Ogni visitatore può ricever-
ne una o più copie semplice- 
mente presentando il proprio bi-
glietto da visita attestante la pro-
pria attività di dettagliante o 
grossista.

In coerenza con questa politica, 
alle Fiere non viene mai fatta di-
stribuzione di copie presso gli 
stand degli espositori.

I soli fabbricanti o commercianti 
che ricevono L’Orafo Valenzano 
sono i 700 Associati e probabil-
mente una parte delle circa 200 
copie vendute nelle edicole di 
Valenza.

La distribuzione in omaggio ga-
rantisce pertanto gli utenti di 
pubblicità su due punti fonda- 
mentali:
— un preciso e documentabile 

numero di lettori;
— la qualità dei lettori stessi.

COSTO-CONTATTO

Se i dati dell’editore sono onesti 
e controllabili, sarà facilissimo 
sapere quanto effettivamente 
costa la pubblicità, il famoso co-

sto-contatto, punto cardinale 
della pubblicità. Se una pagina, 
poniamo, costa un milione e se i 
lettori qualificati sono 10.000, 
ecco un costo contatto molto 
conveniente: L. 100 per ogni de-
stinatario del messaggio pubbli-
citario. Ma se l’editore fornisce 
dati non controllabili, che na-
scondono magari una tiratura 
reale di 3000 copie (sembra in-
credibile ma ci sono casi di que-
sto genere), ecco che il costo 
contatto sale vertiginosamente a 
oltre 300 lire. Tanto varrebbe 
spedire una lettera!

Per la cronaca, il costo contatto 
1982 de L’Orafo Valenzano è sta-
to di L. 62, 65 (conteggio calco-
lato sulla base delle copie real-
mente spedite ai dettaglianti e ai 
grossisti, ad esclusione quindi 
delle copie inviate agli associati 
(700) o vendute nelle edicole di 
Valenza (circa 200).

PAROLE

Questi sono i fatti; consentiteci 
ora qualche parola.

Cercate sempre di approfondire 
i dati che vi vengono sottoposti 
perché le riviste serie vi mette-
ranno sempre in condizione di 
poterlo fare. Se qualcuno asseri-
sce che vengono stampate e 
spedite in omaggio 20.000 co-
pie, chiedetevi quanti sono in 
realtà gli orafi in Italia (sono
15.000 compresi gli orologiai) e 
vedrete che c’è un’evidente ec-
cedenza di copie.

Oltre tutto una rivista con
20.000 copie spedite in omag-
gio dovrebbe costare una cifra 
considerevole per ogni pagina di 
pubblicità. Se poi le copie ven-
gono effettivamente stampate e 
spedite — ma a dettaglianti che 
non sono orafi — concludete voi 
che fine fa il vostro denaro!

Le sorprese più amene le riser-

vano le distribuzioni “ in edicola”, 
guarda caso mai controllabili (i 
controlli sarebbero possibili ma 
sono così farraginosi da scorag-
giare chiunque!): in questo caso 
le cifre spaziano da 30.000 co-
pie in su, tanto chi ne sa niente!

Anche altre distribuzioni oggi in 
voga (linee aeree, club privati, al-
berghi di lusso, eccetera) lascia-
no piuttosto perplessi.

Come si può stabilire quanti det-
taglianti orafi o grossisti viaggia-
no su un normale volo di linea, o 
frequentano club di golf o di 
bridge, o soggiornano in qual-
che Sheraton?

È probabile sì, che qualche co-
pia finisca nelle loro mani, ma 
con quale spreco! Perdi più una 
rivista di gioielleria fa gola e 
quanti non la chiederebbero alla 
hostess solo per portarla alla 
propria moglie?

E non si parli qui, aggiungiamo, 
di pubblicità verso il consumato-
re. Quella va fatta con altri canali 
e soprattutto con una campagna 
ben pianificata e coordinata, 
magari in accordo con i propri 
clienti-distributori.

Non si stupiscano i lettori per 
quanto stanno leggendo. Molte 
cose, nuove per la gioielleria, so-
no invece risapute in altri settori.

Non sono pochi infatti i respon-
sabili della pianificazione di cer-
te agenzie o di certi uffici di pub-
blicità che alle riviste settoriali 
chiedono dati controllabili quali 
borderò di spedizione, abbona-
menti e altro.

Flanno dovuto opporre resisten-
za a una valanga di richieste che 
ad un attento controllo mostra-
vano spesso le falle di organizza-
zioni non affidabili.

Quindi, fate attenzione anche 
voi: non è poi così difficile.

Rosanna Comi
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STUDIO 
SUL MERCATO 

DELL'ORO

1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2

produzione delle miniere:
Sud Africa 675 658 664

altri paesi non comunisti 275 313 349

vendite nette dei paesi comunisti 90 280 207

recuperi da "rottami” 480 224 215

offerta totale 1.520 1.475 1.435

acquisti ufficiali netti -230 -276 -98

totale disponibilità per consumi privati 1.290 1.199 1.337

impieghi industriali:
gioielleria 514 758 867

elettronica 91 89 82

dentisti 62 63 58

altri usi industriali e decorativi 66 64 59

medaglie 29 29 24

monete ufficiali 191 191 133

totale impieghi 952 1.191 1.222

saldo: tesoreggiamento di privati 338 8 114

'The Banker”, uno dei mensili 
bancari più noti, pubblicato a 
Londra e collegato al quotidiano 
“Financial Times”, ha di recente 
(luglio 1983) prodotto uno stu-
dio sul mercato dell’oro larga-
mente basato su due grossi lavo-
ri come "Gold Statistics and 
Analysis” (di J. Aron and Compa-
ny di New York) e “Gold 1983” 
(della Consolidated Gold Fields 
di Londra).

Ne ricaviamo alcune informazio-
ni e valutazioni.

Dalla seconda fonte citata, ‘The 
Banker” riprende una tabella 
che ci presenta il quadro dell’of-
ferta e della domanda di oro a li-
vello mondiale negli ultimi tre 
anni.

Nella tabella a fianco, le cifre es-
senziali di questo quadro (in m i-
lioni di tona):

Si esaminano le tre componenti 
dell’offerta lungo gli ultim i dieci 
anni, in questi termini:

— la produzione delle miniere 
dei Paesi non comunisti flu t-
tua tra 1.111 tonn. del 1973 e 
945 tonn. del 1975 (negli ulti-
mi tre anni c’è un lieve incre-
mento in atto) e rappresenta 
l’elemento più stabile dell’of-
ferta;

— le vendite dei Paesi comunisti 
sono invece un elemento più 
“volubile", visto che si fluttua 
tra le 412 tonn. del 1976 e le 
90 tonn. del 1980. Esse dipen-
dono in effetti dai fabbisogni 
di valuta da parte dell’URSS e 
questi sono largamente de-
terminati dalle produzioni 
agricole di quel Paese;

— i recuperi da “rottami” e scar-
ti, il riciclaggio dell’oro usato 
sono diventati un elemento 
molto importante nel merca-
to dell’oro, anche se larga-
mente dipendente dal prezzo 
dell’oro (un elevato prezzo 
manda facilmente rottami e 
scarti sul mercato).

Gli acquisti ufficiali da parte del-
le autorità monetarie hanno ri-
dotto l'offerta totale, mentre tra 
il 1973 e il 1979 queste autorità 
erano venditrici sul mercato (Te-
soro Usa e Fondo Monetario In-
ternazionale), fino a un massimo 
di 544 tonn. nel 1979.

Ma passiamo a vedere i dati de-
gli impieghi.

Nel decennio scorso gli impie-
ghi industriali hanno fluttuato 
tra 548 tonn. del 1980 e 1.608 
tonn. del 1978.

Anche qui siamo in presenza di 
una componente "volubile” del 
mercato dell’oro, ma in questa 
voce le statistiche includono an-
che gli investimenti del settore 
privato e la speculazione e que-
sto spiega più compiutamente 
la “volubilità" di cui parlano le 
nostre fonti.

Il tesoreggiamento da parte di 
privati assorbe nel 1982 solo 
l’8,5 per cento dell’offerta globa-
le.

Si afferma però che esso “potrà 
diventare un importante fattore 
in futuro, specialmente se più in-
vestitori instituzionali vorranno 
investire in oro (si parla di oro 
non lavorato) una piccola pro-
porzione dei loro fondi”.

In conclusione, siamo in presen-
za di un “delicato equilibrio” di 
mercato agli attuali prezzi” .

Abbiamo una chiaramente ane-
lastica e stabile offerta, ma ab-
biamo una molto mutevole e 
sensibile domanda, suscettibile 
di essere influenzata da nume-
rose volubili e incerte variabili 
macroeconomiche.

Ci lim itiamo a indicare queste 
variabili, come le commenta e le 
illustra la nostra fonte inglese.

Si tratta degli andamenti:

— del tasso di sviluppo indu-
striale (alti tassi inducono ele-
vata domanda di oro)

— dei tassi di interesse (elevati 
tassi di interesse sugli investi-
menti sono competitivi rispet-
to all’acquisto di oro)

— del tasso di inflazione (più è 
elevato più viene alimentato 
l'investimento in oro e altri 
beni rifugio).

Ma vanno tenute in conto anche 
altre variabili. Ci lim itiamo a cita-
re, tra quelle indicate dallo stu-
dio di T he  Banker” , le tensioni 
politiche e a ricordare che negli 
Usa lo Hudson Institute provve-
de a compilare un indice delle 
tensioni politiche nelle diverse 
parti del mondo.

Carlo Beltrame



LE COMPONENTI 
DEL

MADE IN ITALY

Nerio Nesi, presidente della 
BNL, ha tenuto un applaudito 
intervento sul Made in Italy nel 
corso di un congresso svoltosi a 
Firenze nel giugno scorso.

Poiché l'argomento è di vasto in-
teresse per i nostri lettori e per 
tutti gli orafi italiani, sintetizzia-
mo qui i punti qualificanti.

Egli distingue innanzitutto i d i-
versi aspetti e sfaccettature del 
problema.

Quello finanziario, quello relati-
vo a quanto le esportazioni costi-
tuiscono per la bilancia com -
merciale e dei pagamenti, quel-
lo tecnologico per un continuo 
affinamento dell'organizzazione 
industriale e degli impianti, quel-
lo umano, e quello ideologico e 
politico-economico che sta alla 
base di tutta la filosofia 
dell'esportazione.

Aspetti finanziari

Le nostre esportazioni sono pas-
sate, dal 6,8% di quelle mondiali 
nel 76, al 7,1% nell’81. L’anno 
scorso il totale del nostro export 
è stato di 86 mila miliardi di lire, il 
17% del totale delle risorse dispo-
nibili del Paese, permettendoci di 
coprire l’83% dell’importato.

Si è avuto un notevole aumento 
dell’export verso i Paesi in via di 
sviluppo (da 14 a 17%) mentre è 
stato in diminuzione verso i Paesi 
industrializzati (69% nell’80; 63% 
nell'81) e costante in quelli ad eco-
nomia pianificata (5% circa).

I prodotti maggiormente esportati 
sono di due tipi: quelli che si di-
stinguono per la fantasia, la creati-
vità, il disegno, il fattore moda, il 
contenuto artistico, la qualità, in 
una parola “ lo stile italiano” e quel-
li in cui l'elemento determinante è 
il fattore tecnologico innovativo.

I nostri margini di competitività so-
no erosi da un aumento dei prezzi 
interni, superiori a quello dei prin-
cipali concorrenti, ma molto spes-
so si deve alla loro qualità, allo sti-
le con cui questi sono presentati il 
loro successo.

Le quote di produzione esportate 
vanno dal 3040% per i mobili, al 
60-75% per l'oreficeria, calzature, 
maglieria ecc.

Seguono le macchine utensili con 
l'8% del mercato mondiale, ed i 
grandi lavori all’estero (opere 
idrauliche, viabilità, edilizia, ecc.).

Aspetti tecnologici

Il Made in Italy deve essere la ri-
sultante del passaggio della fo r-
za della nostra tradizione verso 
quella di progresso.

Non basta più l’inventiva indivi-
duale: occorre che gli stim oli 
possano maturare in un sistema 
programmato.

Abbiamo il m iglior stilista, il 
creatore di moda più bravo, l’in-
gegnere più preparato, il mana-
ger più agguerrito: manca 
un’azienda Italia che rappresenti 
tutte queste leadership indivi-
duali.

E non dim entichiam o che an-
che il successo di uno stilista di 
moda è sempre il risultato di un 
complesso di fattori, cioè di un 
sistema.

Fattori umani

I fattori che interagiscono sono 
molti: alcuni tipici di una struttu-
ra industriale avanzata, altri che 
portano la firma Italia e che so-
no propri della nostra cultura, 
del nostro modo di essere.

Come ha spiegato in una confe-
renza a Roma il Premio Nobel 
John Hicks parlando del “capita-
le culturale”, esiste in un qualsia-
si periodo storico un certo capi-
tale che oltre a “materiale” è an-
che "umano” (la tecnica e la co-
noscenza) e inoltre “sociale” (le 
istituzioni-aziende, università 
scuole, che non sono le persone 
stesse, ma piuttosto “rapporti” 
istituzionali tra persone).

Questo “capitale” viene trasferi-
to, nei limiti oltre i quali non sia 
stato "consumato”, da una gene-
razione alla successiva: la “cultu-
ra” ha quindi una valenza econo-
mica di tutto rispetto.

II nostro Made in Italy dipende 
anche dal nostro modo di esse-
re italiani ove incidono tradizio-
ne, storia, cultura.

Aspetti ideologici e  
di politica economica
Una economia di trasformazio-
ne quale è la nostra che deve 
importare materie prim e o è ca-
pace di esportare per procurarsi 
i mezzi occorrenti ad alimentare 
il processo produttivo o è con-
dannata alla stagnazione.
L’espansione del mercato inter-
no è da intendersi com e natura-

le premessa alla apertura verso i 
mercati esteri.

La creazione di un retroterra vi-
tale di piccole e medie imprese 
hanno consentito al prodotto ita-
liano una duratura penetrazione 
all’estero. La metà del prodotto 
interno lordo è oggetto di inter-
scambio con i mercati esteri 
(dati 1981). Sempre nell’81 l'Italia 
ha ospitato 18 milioni di turisti e 
uomini d’affari stranieri.

3.000 miliardi di lire sono l’am -
montare delle rimesse degli 
emigrati, le banche gestiscono 
depositi in valuta di non residen-
ti per l'equivalente di 45 mila m i-
liardi di lire e operano 25.000 
benestari all’ im port ed all’export 
all’anno.

Occorre consolidare la nostra 
posizione sui mercati esteri ma 
è necessaria di conseguenza 
una politica di controllo della 
crescita della domanda interna 
e dei prezzi; occorre andare ver-
so prodotti a più alto livello tec-
nologico, ma questo non può av-
venire senza una rinuncia a pro-
duzioni condannate, senza una 
capacità di accettare riconver-
sioni dolorose ma necessarie, 
che siano tuttavia soggette a pia-
nificazioni graduali.

Nel contem po dobbiam o anco-
rarci all’Europa. La Comunità 
Europea ha liberalizzato lo 
scambio delle merci, ma non 
quello dei capitali.
Occorre creare un mercato eu-
ropeo dei capitali ed andare ver-
so l’integrazione monetaria eu-
ropea. Proprio perché sappiamo 
quanto è difficile l’apertura inter-
nazionale, noi dobbiamo sì con-
dannare le pratiche protezioni-
stiche degli altri Paesi, ma nel 
contem po anche evitare di prati-
carle.

Il protezionismo può dare bene-
fici solo transitori: anzi, svanito 
l’effetto di palliativo, il Paese si ri-
trova con una più alta soglia per-
manente di disoccupazione ed 
un più alto grado di inflazione. A 
livello internazionale dobbiam o 
concertare un codice di non ag-
gressione economica che sap-
pia fare da baluardo all’Interesse 
generale di tutti contro gli inte-
ressi settoriali di pochi.

A livello Europeo dobbiam o con-
tinuare la strada della integrazio-
ne delle economie e della arm o-
nizzazione delle politiche.

149



Taccuino
Valenzano

PIETRE PREZIOSE: 
PROBLEMI E PROPOSTE

Nelle scorse settimane il Consi-
gliere Vaglio-Laurin ha presenta-
to alla Confedorafi un documen-
to che mette a fuoco alcune diffi-
coltà del settore del commercio 
delle pietre preziose proponen-
do per quanto riguarda il proble-
ma dell’IVA provvedimenti di t i-
po nuovo da adottare in via tran-
sitoria in attesa di un riallinea-
mento più equo delle aliquote.

Diamo di seguito il testo com-
pleto della risoluzione attual-
mente allo studio degli organi 
confedorafi.

I commercianti di pietre prezio-
se aderenti all’AOV riuniti per di-
scutere le problematiche del 
settore, con particolare riferi-
mento alla presente grave crisi 
del mercato, concordano nel de-
nunciare tra le principali cause 
di perdita di competitività della 
gioielleria italiana l'onerosità 
della vigente aliquota IVA sulle 
pietre preziose che oltre a non 
trovare riscontro in alcun Paese 
d'Europa, in Italia comporta l'ag-
gravante di venire applicata, a 
differenza di quanto avviene al-
trove fin dal momento della im -
portazione delle pietre stesse, 
con la conseguenza che l’au-

mento dei costi che ne deriva 
viene poi ribaltato sul prodotto 
finito diminuendone la competi-
tività rispetto all'estero.

Tenuto conto dell’obiettivo in-
centivo dell’abusivismo e all'ille
galità che ciò comporta e dei 
conseguenti danni che ne deri-
vano agli operatori regolari oltre 
che all’erario vengono pertanto 
formulate all’Associazione Orafa 
Valenzana, alla Confedorafi e 
agli altri Enti rappresentativi del 
settore le seguenti richieste:

1) Continuare le azioni già intra-
prese a livello governativo e par-
lamentare dall’AOV volte ad ot-

tenere una congrua riduzione 
della presente aliquota IVA sulle 
pietre preziose.

Inoltre nelle more del conse-
guimento di questo obiettivo, 
chiedere l’adozione di altre m i-
sure perequative conform e-
mente a quanto già avviene in 
altri Paesi della C E E  ed in par-
ticolare la esenzione dell’IVA al 
primo passaggio, al momento 
cioè dell’ importazione delle 
pietre stesse.

2) Svolgere opera di sensibi-
lizzazione a tu tti i livelli perché 
al momento dell'acquisto delle 
merci venga sistematicam ente 
richiesto dagli operatori del 
settore il rilascio di documenti 
atti a garantirne l’origine e la 
qualità a tu tti gli effetti.

3) Insistere nel dissuadere gli 
operatori dal cercare di risol-
vere attraverso una ulteriore 
dilatazione del credito il pro-
blema del collocamento di una 
produzione evidentemente in 
eccesso rispetto alle possibili-
tà di assorbimento del merca-
to al fine di evitare di aggravare 
ulteriorm ente la crisi di liqu id i-
tà già presente ai vari livelli del 
ciclo distributivo.
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IL S. ELIGIO  
A SPERANZA  
CAVENAGO BIGNAMI

La Confedorafi ha voluto 
quest’anno rompere con la tra-
dizione attribuendo il premio S. 
Eligio alla prof. Speranza Bigna
mi Cavenago anziché assegnar-
lo all’Interno della propria orga-
nizzazione come era consuetu-
dine in passato.

Il premio consistente in una pre-
gevole targa artistica è stato con-
segnato dal Presidente Dott. 
Nuzzo Goretti nel corso di un in-
contro organizzato in un noto lo-
cale di Milano la sera del 5 set-
tembre dalla Associazione Orafa 
Lombarda.

Oltre ai dirigenti della Confedo-
rafi erano presenti quelli dell’As-
sociazione Orafa Lombarda con 
l’ex-Presidente Dott. Luigi Inver
nizzi e alcuni noti esponenti del 
mondo orafo italiano.

Dopo che il Presidente della 
Confedorafi ha ricordato i meriti 
acquisiti dalla prof. Cavenago

nel campo dell’ insegnamento 
della Gemmologia e della ricer-
ca sia in Italia che all’estero, 
molti dei presenti hanno voluto 
a loro volta esprimere l’omaggio 
e la riconoscenza degli orafi ita-
liani all’illustre ospite.
Particolarmente appassionati gli 
interventi del Vice-Presidente 
Confedorafi Lorenzo Buccellati, 
di Giulio Antonini per i Commer-
cianti di pietre preziose e del 
Presidente dell’A.O.V. Stefano 
Verità che ha concluso col salu-
to affettuoso degli orafi valenza- 
ni, in favore dei quali la prof. Ca-
venago ha profuso per decenni 
le sue doti migliori di docente e 
di ricercatrice.

Nel corso della serata è stato 
ugualmente festeggiato il Dott. 
Luigi Invernizzi cui Lorenzo Buc-
cellati, che rappresenta il presi-
dente dell’Associazione Orafa 
Lombarda Luigi Stella, ha con-
segnato un diploma d’onore a ri-
cordo dei meriti acquisiti sia co-
me Presidente degli orafi lom-
bardi che come vice-Presidente 
della Confedorafi.



Il Dott. Invernizzi rispondendo 
all’Indirizzo rivoltogli, ha ricorda-
to con commozione i suoi vec-
chi collaboratori ed ha espresso 
il proprio convincimento che il 
nuovo Presidente della Confe-
derati saprà degnamente porta-
re avanti l’opera iniziata dai suoi 
predecessori.

DIAMANTE:
INCONTRO FACILE

Una nuova pubblicazione sul 
diamante ha visto la luce in que-
sti giorni ad opera dei gemmolo
gi Pio Visconti, docente di gem
mologia presso l'Istituto di For-
mazione Professionale Regione 
Piemonte, Gabriella Cerutti e 
Michele Cavaliere entrambi 
gemmologi GIÀ, e di Felice Anto-
nio Fagà, geologo.

L’opera, edita per la serie “I Qua-
derni”, è specifica sul diamante 
e sarà seguita da altre pubblica-
zioni della stessa serie su altri ar-
gomenti gemmologici.

Il suo scopo è consentire una ra-
pida consultazione sugli argo-
menti tecnici, il taglio, la purez-
za, il colore e le proporzioni, sia 
da parte degli operatori che da 
parte del pubblico che desideri 
una conoscenza più approfondi-
ta dell’argomento senza dover 
consultare trattazioni troppo va-
ste e particolareggiate.

Le numerose tabelle comparati-
ve e i disegni esplicativi sono sta-
ti utilizzati con lo scopo di rende-
re più rapida la lettura, ma non 
per questo carente di informa-
zioni.

La pubblicazione, frutto di un la-
voro di equipe è edita dal Centro 
Ricerche Gemmologiche di Pa-
via, cui collabora il Centro Anali-
si Gemmologiche di Valenza.

"La scelta del diamante come 
primo argomento — ci dichiara 
il Prof. Pio Visconti — era d’ob- 
bligo, in quanto questa pietra 
enfatizzata da sempre come 
«gemma fra le gemme» presen-
ta tutt’ora alcuni lati oscuri per la 
maggior parte delle persone, 
mentre è d’obbligo sottolineare 
che alcune volte, anche da parte 
degli operatori del settore, si fa 
uso di una terminologia impro-
pria, non adatta a sottolineare in 
maniera univoca tutte le pro-
prietà di questa gemma molto 
diffusa ed ambita”.

UNO SGUARDO 
DA BASILEA

Chiaramente, non di controllo si 
tratta ma di graditissima visita di 
cortesia di cui ci onora lo “stato 
maggiore” della Fiera di Basilea.

Il Direttore Generale Walthard 
con Mamie, Allenspack, Joubin 
e Fisher hanno infatti inserito 
nel programma dei loro incontri 
in Italia una visita a Valenza, anzi 
alla Mostra del Gioiello Valenza-
no visto che il giorno stabilito 
per lo spostamento è il 12 otto-
bre.

Non possiamo che apprezzare il 
significativo gesto di amicizia, 
tanto più importante se si pensa 
che — tutti insieme — i cinque 
boss di Basilea possono muo-
versi solo eccezionalmente dati 
gli impegni che le loro cariche 
comportano.

Basti infatti pensare che som-
mando le edizioni a cadenza se-
mestrale, quelle annuali e bien-
nali, nell’ambito della struttura 
fieristica si svolgono ogni due 
anni ben 47 manifestazioni!

Per il giorno seguente, 13 otto-
bre, i responsabili della Fiera di 
Basilea hanno programmato 
una conferenza-stampa alla qua-
le saranno invitati tutti gli attuali 
o vecchi espositori di Basilea.

L’incontro, voluto per illustrare e 
motivare le scelte effettuate, so-
prattutto per data e impostazio-
ne, è già stato realizzato a Pfhor
zeim e Idar-Oberstein per la Ger-
mania e in Francia.

Sarà interessante per i nostri let-
tori espositori a Basilea, che sa-
ranno quindi invitati alla confe-
renza-stampa, sapere che prima 
di quella data avranno già rice-
vuto la comunicazione relativa 
all’ubicazione del proprio stand: 
se vorranno lamentarsi, non si 
lascino sfuggire l’occasione!

NEW YORK TIMES 
A VALENZA

Accompagnata dalla Dott. Paga
nini dell’ICE di Roma, si è recata 
in visita all’AOV ed alla Mostra 
Permanente di Oreficeria una 
rappresentanza del Financial 
New York Times.

Mr. Sean e Signora, giornalisti 
della famosa testata che nella 
sola edizione domenicale tira 10

milioni di copie, hanno visitato la 
Mostra Permanente dopo esser 
stati ricevuti nella sala Consiglia-
re della AOV ove si sono intratte-
nuti con il Presidente Stefano 
Verità e con l’addetto stampa 
Franco Cantamessa.

È stata loro illustrata la città ora-
fa di Valenza nel contesto della 
oreficeria italiana ed in relazione 
all’ incentivazione del Made in 
Italy. Infine hanno visitato alcune 
aziende orafe.

LA CINA  
CI È 
VICINA

Grazie all’ interessamento della 
Banca Nazionale del Lavoro, 
una delegazione cinese si è re-
cata in visita in Italia per prende-
re contatto con l’ambiente arti-
giano del nostro Paese in vista di 
possibili interscambi.

Dopo esser stati a Vicenza e Ri-
mini, accompagnati dal Dott. 
Raffaele Afflitto, direttore della 
Filiale di Alessandria della Ban-
ca Nazionale del Lavoro, Chen 
Shan, General Manager della 
Bejing Art &  Crafts Co., la Signo-
ra Dong Minming dell’ufficio svi-
luppo, Zhu Quing Quan diretto-
re del settore commercio este-
ro, Tang Wen Long, ingegnere 
elettronico, e Tang Kemei, artist 
generai manager — tutti addetti 
alla grande azienda artigianale 
di Beijin — una città nei dintorni 
di Pechino, hanno raggiunto 
Valenza per un primo contatto 
con i rappresentanti del settore 
orafo.

Ricevuti nella sala Consigliare 
dal presidente Stefano Verità, 
dal presidente della Export-Orafi 
Bajardi, e dai consiglieri Buttini, 
Canepari, Vaglio-Laurin, Ferraris 
e Cantamessa, nonché dal Dott. 
Diarena e dal Dott. Conca, fun-
zionari dei due Enti, è stata loro 
illustrata l’attività della nostra c it-
tà di orafi inserita come è noto 
nei più importanti mercati del 
mondo.

Grazie all’aiuto di una graziosa 
interprete cinese, che provvede-
va a tradurre in inglese le rispo-
ste del capo delegazione Chen 
Shan, che venivano a loro volta 
tradotte in Italiano da una inter-
prete della BNL, si è potuto su-
perare lo scoglio non da poco 
costituito dalla lingua, che ben-

ché molto musicale e piacevole 
ad udirsi, non offre il benché m i-
nimo appiglio per essere intel
letta.

L’azienda cinese ove tutti i dele-
gati operano conta nella sola Pe-
chino 3000 addetti ma ha altre 
50 succursali nei dintorni, per 
un totale di 30.000 addetti.

Gli orafi sono circa un migliaio. 
Fabbricano manufatti in giada, 
incisioni in avorio, vasi incisi e 
smaltati in rame ed ottone.

Il capo delegazione cinese ha so-
stenuto che la visita a Valenza è 
importante in quanto hanno po-
tuto constatare di persona l’ope-
rosità della nostra città di orafi, 
di cui finora avevano solo sentito 
parlare.

Inizialmente sarà possibile un 
interscambio a livello culturale 
che del resto — ha aggiunto — 
vanta una antica tradizione fra 
Italia e Cina.

Ha invitato rappresentanti orafi 
a visitare l’azienda che dirige e 
nel medesimo tempo si è di-
chiarato disponibile per una 
eventuale esposizione dei loro 
prodotti in Italia.

Al termine dell’ incontro sono 
state donate alcune copie de 
L’Orafo Valenzano, l’organo di 
stampa dell’Associazione e del 
libro Arte Orafa Valenzana.

La delegazione ha infine visitato 
la Mostra Fermamente d’Orefi
ceria complimentandosi per 
l’estro creativo dei nostri valenti 
orafi.

NECROLOGIO

È deceduto Giuseppe Ponzone, 
uno dei primi e più valenti orafi 
di Valenza, con oltre 60 anni di 
attività al servizio di alcune delle 
più note aziende valenzane.

Di lui abbiamo potuto rilevare la 
modestia e la grande esperienza 
nel corso di una intervista che 
pubblicammo nel numero 3 del-
la nostra rivista.

Con Giuseppe Ponzone, recen-
temente nominato Consigliere 
Onorario dell’A.O.V, scompare 
uno degli ultim i orafi che inizia-
rono ad operare nei primi anni 
del 1900 ed hanno contribuito 
allo sviluppo ed al prestigio na-
zionale della nostra città di orafi.



ASSEM BLEA SOCI AO V

Doveva essere un'assemblea 
per concedere al Consiglio il 
mandato alla firma del futuro 
contratto di locazione della nuo-
va struttura fieristica tra la stessa 
e la Finorval, ma il momento 
centrale è stato il sorteggio degli 
stand, cioè la posizione di ogni 
azienda alla Mostra del Gioiello

Valenzano. L'afflusso dei Soci, 
espositori o no è stato infatti no-
tevole poiché grande era la cu-
riosità circa gli assegnamenti.
È stato nominato presidente 
dell'Assemblea Renzo Lombar-
di in rappresentanza degli asso-
ciati presenti, a norma di statu-
to, ed ha quindi preso la parola

Valenza orafa 
si interroga sul suo futuro

Stefano Verità, presidente 
dell’AOV alla sua prima pubblica 
assemblea, per illustrare le mo-
tivazioni che hanno spinto l’AOV 
a stipulare un accordo di loca-
zione per la durata di tre anni 
con la Finorval Srl, la società co-
stituita appositamente per rac-
cogliere i fondi fra gli orafi espo-
sitori finalizzati alla costruzione 
del prefabbricato che ospita le 
due edizioni annuali della 
Mostra del Gioiello Valenzano 
secondo la convenzione stipula-
ta con l'amministrazione Comu-
nale.

Il canone di locazione non sarà 
cosa da poco: 800 milioni l'an-
no, per cui nei tre anni l'AOV ver-
serà 2 miliardi e quattrocento 
milioni alla Finorval, raccoglien-
do tali somme dagli espositori 
nel corso di 6 edizioni fieristiche.

La somma che l’AOV verserà al-
la Finorval è pari al canone 
dell’ammortamento della nuova 
struttura che ha un valore (e
sclusi gli stand acquistati dalla 
Valalexpo) di due miliardi e 
quattrocento milioni, compren-
sivo delle spese di manutenzio-
ne e gestione ordinaria e le spe-
se promozionali della mostra.

Più che giustificata quindi una 
assemblea dei soci per avallare 
con il proprio voto l’operato del 
consiglio di amministrazione, 
tanto più che il mandato dello 
stesso è per soli due anni, men-
tre il contratto di locazione co-
pre un arco di tre.

Stefano Verità non si è limitato, 
come era prevedibile, ad un solo 
discorso illustrativo della opera-
zione, ma ha affermato che è ne-
cessario che gli orafi rispondano 
alle particolari difficoltà del mo-
mento economico, con la fidu-
cia e la speranza nel nostro ope-
rare e nelle nostre realizzazioni 
infrastrutturali, che investono 
per la loro portata l’interesse 
dell’intera città.

La Mostra del Gioiello Valenza-
no che con il mese di ottobre si 
presenterà nella nuova struttura 
“mobile" avrà — per precisa 
scelta del consiglio — una carat-
teristica di specializzazione set-
toriale, comprendendo quasi 
unicamente aziende di Valenza, 
tutte iscritte alla AOV.

“La nostra mostra ci viene già in-
vidiata, ha concluso. Incontrere-
mo forse spinte concorrenziali

di altre realtà orafe, ma la nostra 
forza è e sarà l'unità di intenti”.

Si è successivamente passati 
dopo breve dibattito e l’approva-
zione dell’impegno della AOV 
nei confronti della Finorval, alla 
tanto attesa estrazione degli 
stand.

La cosa era molto delicata in 
quanto il sorteggio determinava 
la posizione degli stand per al-
meno tre anni, ed era importan-
te non dar luogo ai soliti com-
menti di qualche espositore 
dubbioso che le cose non siano 
state fatte nel rispetto delle esi-
genze di tutti e mettendo tutti 
sul medesimo piano.

Un complesso ma efficace mec-
canismo è stato messo a punto 
dalla commissione mostra che 
prevedeva un sorteggio a più 
“strati” dando la precedenza ai 
richiedenti sei stand, poi 4, poi 3, 
poi 2, poi un solo stand.

Fra la curiosità e l’interesse dei 
presenti Patrizia Bergonzelli, fi-
glia di un socio, estraeva il nome 
delle aziende mentre il consi-
gliere Commetti estraeva i nu-
meri.

Tre differenti verbali hanno con-
temporaneamente registrato la 
estrazione. Si respirava una vaga 
aria notarile, mentre nel silenzio 
generale il Segretario della AOV 
annunciava ufficialmente gli ab-
binamenti.

Un paio d’ore sono state suffi-
cienti per completare l’operazio-
ne fra la soddisfazione di tutti.

Che dire di un settore produttivo 
che si autotassa per finanziare 
una struttura di due miliardi e 
mezzo, in momenti cosi poco fa-
vorevoli, e che con tanta serietà 
definisce la disposizione degli 
stand, con pubblica assemblea 
e nel medesimo ordine?

Poche cose: il settore orafo di 
Valenza ha in sé una grande for-
za, quella della ritrovata unità di 
intenti, del grande spirito asso-
ciativo, della limpida visione del-
le prospettive che si aprono al 
nostro settore se si affronta il 
mercato con idee nuove e mo-
derne.

Oggi .dense nubi stanno attraver-
sando il cielo degli orafi ma si sa 
che dopo la tempesta il solo 
splende ancora più radioso.

E questo è il nostro augurio.



UNA PICCOLA, 
GRANDE 
MOSTRA

Anche l’edizione di quest’anno 
della Mostra Sociale ha ottenu-
to, malgrado una congiuntura 
non troppo favorevole, un buon 
successo.

L’iniziativa della Associazione 
Orafa Valenzana, che vide la lu-
ce sulla base di un accordo pro-
grammatico delle categorie fab-
bricanti e commercianti, interne 
alla Associazione stessa, ha pre-
so via via piede con il ripetersi 
delle varie manifestazioni, che si 
sono svolte tutte nella sala delle 
assemblee della AOV.

Per poter disporre di maggiore 
spazio si è successivamente fat-
to ricorso ai locali del seminter-
rato e, malgrado l’angusto spa-
zio, le 54 vetrinette dell’esposi-
zione hanno fatto ancora una 
volta bella figura.

Potevano visitare la mostra i soci 
della AOV della categoria com-
mercianti e tutti i commercianti 
e grossisti muniti di licenza o do-
cumento comprovante la loro 
attività commerciale.

I visitatori sono stati 110, un nu-
mero leggermente maggiore di 
quello dello scorso anno e i 
gioielli esposti che rappresenta-
no una vera e propria antepri-
ma, benché limitata, di quanto si 
vedrà nella Mostra del Gioiello 
Valenzano, potevano dare l’indi-

cazione delle tendenze della 
moda della gioielleria che saran-
no più ampiamente sviluppate 
nella Mostra di ottobre. La Mo-
stra sociale è in effetti una mo-
stra esclusiva e specializzatissi-
ma, rivolta non al dettaglio, ma 
solo all’ingrosso, per facilitare i 
rapporti commerciali fra le 
aziende fabbricanti piccole e 
medie che intendono ampliare 
la loro rete di mercato, e le im -
prese grossiste, che spesso tro -
vano difficoltà a ricercare azien-
de che hanno scelto come e
sclusivo segmento di mercato 
quello delle aziende aventi una 
ampia rete distributiva.

Si intende con il prossimo anno 
dare ancora maggiore risalto al-
la manifestazione, tanto più che 
con la prossima edizione potrà 
fruire della nuova struttura pre-
fabbricata, che in un periodo 
non occupato dalle due edizioni 
della Mostra del Gioiello Valen-
zano è disponibile per altre ma-
nifestazioni specializzate.

La conferma di questa direzione 
programmatica è data anche e 
soprattutto dall’Interesse con 
cui è seguita la manifestazione 
che cade nel periodo in cui gros-
sisti e viaggiatori preparano i 
nuovi campionari, e dalla consi-
stente partecipazione di aziende 
produttrici che da ogni edizione

aumenta gradualmente.

Tutte quelle aziende che per 
esempio ritengono troppo impe-
gnativo sotto l’aspetto finanzia-
rio e sotto l’aspetto organizzativo 
partecipare alla Mostra del 
Gioiello Valenzano, trovano nella 
Mostra Sociale un mezzo per 
farsi conoscere, a costi estrema- 
mente limitati.

Come accennavamo, questa 
mostra è caduta quest’anno in 
un periodo che segna una fase 
di ristagno della domanda e di 
incertezza, soprattutto avente 
alle spalle mesi di scarso entu-
siasmo.

Ciò è dovuto sia ai noti avveni-
menti economici mondiali che 
hanno determ inato una fase 
recessiva generale, (d o lla ro / 
oro) sia ad un momento eco-
nomico interno di restrizioni 
forzate dei consumi.

È importante tuttavia avere 
stabilito contatti commerciali 
che potranno dare esiti più po-
sitivi non appena con il perio-
do pre-Natalizio e con la sospi-
rata uscita dal tunnel della re-
cessione dei Paesi Europei e 
Sudamericani e la ripresa del 
mercato USA, si apriranno 
nuovi spazi per la gioielleria 
Italiana, e particolarmente va-
lenzana.
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SUPERDOLLARO 
DOLLARO SUPERSTAR 

CARO DOLLARO
Roberto Capezzuoli

“Superdollaro”, “Dollaro super- 
star”, "Caro-dollaro”, sono e
spressioni alle quali i titoli dei 
giornali ci hanno abituato ormai 
da tempo e che paiono destina-
te a rimanere in voga per diverso 
tempo ancora. Le punte a 1620 
lire dell’11 agosto, impensabili fi-
no a pochi mesi prima, e la suc-
cessiva altalena dei corsi della 
valuta americana dimostrano 
che con la dirompente forza del-
la moneta Usa tutti devono abi-
tuarsi a fare i conti.

Conti che penalizzano le nostre 
importazioni (il 48% delle quali 
proviene proprio dall'area del 
dollaro) e ai quali la mancanza 
di una stabilità (pur se su alti li-
velli) impedisce un’adeguata 
programmazione degli acquisti 
di metalli preziosi, di materie 
prime industriali, di beni di con-
sumo.

Verso la fine dell’estate i dati re-
lativi alla massa monetaria ame-
ricana hanno fatto ritenere pos-
sibile una lieve correzione al ri-
basso dei tassi Usa d’interesse, 
correzione che potrebbe solleci-
tare la ripresa economica. L’ipo-
tesi, avrà le sue verifiche in au-
tunno e non è certo da scartare, 
ma è altrettanto probabile che la 
Fed decida movimenti molto 
cauti, che impediscano gli ec-
cessi.

Come a dire che difficilmente il 
dollaro si vedrà confinato ai mar-
gini dell’interesse degli operato-
ri finanziari e commerciali. La 
conferenza di Williamsburg e i 
successivi sviluppi dimostrano 
infatti che la politica economica 
perseguita dalla Federai Reser-
ve è rigidamente rivolta a pilota-
re il progresso economico ame-
ricano senza scosse.

Ciò anche se la forza del dollaro 
limita le possibilità degli Stati 
Uniti di esportare materie prime

(e gli Usa sono fortissimi espor-
tatori di prodotti di base, special- 
mente nel settore agricolo).

Ma le continue oscillazioni del 
dollaro e il livello dei tassi d’inte-
resse hanno anche notevoli ef-
fetti sulle quotazioni dei metalli 
preziosi e delle altre “commodi
ties”, tanto più che da molti Pae-
si i segnali che giungono sulla ri-
presa economica sono estrema
nente contradditori. Il rilancio 
non appare coordinato e si svi-
luppa in un quadro che subisce 
ancora pesantemente i postumi 
della prolungata recessione.

ORO
Chiarissima l’influenza esercita-
ta dal dollaro sui corsi dell’oro. 
L’elemento chiave per i prezzi 
del metallo giallo è proprio il 
comportamento della Fed che, 
mantenendo elevati tassi d’inte-
resse reali sul dollaro, scoraggia 
gli acquisti speculativi e frena i 
rincari che ci si potrebbe atten-
dere in seguito al migliorato cli-
ma economico generale.

Le quotazioni dell'oro però, 
dopo il calo del giugno scorso 
(quando appunto i tassi furono 
corre tti al rialzo per contrasta-
re l’aumento della massa mo-
netaria), hanno fatto registrare 
un andamento più stabile, così 
che anche un ritorno (im pro-
babile) al monetarismo stretto 
non potrà più provocare crolli 
sim ili a quelli de ll’estate 1982.

Con una media di 422 dollari 
in luglio e di 416,24 dollari l’on-
cia in agosto, i prezzi dell’oro 
hanno mostrato quindi di po-
te r reagire al rialzo non appe-
na un fatto nuovo porti il mer-
cato in condizioni più favorevo-



Il nervosismo provocato sulle 
borse da variazioni dei prezzi pe-
troliferi, i problemi connessi con 
gli alti tassi Usa e il rafforzamen-
to della valuta americana posso-
no ancora deprimere la tenden-
za, ma la ripresa produttiva e il t i -
more di un aggravamento delle 
tensioni internazionali e delle 
condizioni finanziarie dei Paesi 
debitori sono elementi in grado 
di dare un sostegno ai corsi.

I fattori in gioco però sono anco-
ra troppi e troppo confusi, domi-
nati da forze contrapposte il cui 
peso è destinato a variare giorno 
per giorno.

Forse per questo le operazioni 
speculative, almeno fino all'ini-
zio di settembre, sono apparse 
estremamente caute.

ARGENTO
Della vicina ripresa economia si 
è avvantaggiato più l’argento 
dell’oro. Sui prezzi al fixing di 
Londra hanno agito sostanzial-
mente le stesse variabili che so-
no state individuate per il metal-
lo giallo, ma i consumi industria-
li in discreta tenuta (e rivolti ver-
so l’alto, almeno negli auspici) 
hanno permesso di registrare 
un tono più stabile.

Per quest’anno si prevede un 
surplus di offerta mondiale com-
plessiva, ma tutte le previsioni 
indicano che il rapporto tra 
i prezzi dell’oro e dell'argento 
non potrà salire oltre il livello di 
36/1.
L’eccedenza infatti sarà meno 
sensibile che in passato, grazie 
ad una contrazione dell’offerta 
valutata intorno al 10% per effet-
to della cautela con cui sono sta-
te riprese le attività estrattive ne-
gli Usa e in Perù.

PLATINO
Le favorevoli statistiche relative 
all’andamento del settore auto-
mobilistico negli Stati Uniti e 
l'ormai prossima messa al ban-
do del piombo tetraetile dalle 
benzine conferiscono buone 
prospettive al mercato del plati-
no.

Gli utilizzi industriali di questo 
metallo infatti sono tali da far ri-
tenere che il fabbisogno euro-
peo sia destinato a registrare nei 
prossimi anni un continuo incre-
mento, specialmente grazie 
all’espansione dei consumi per 
convertitori catalitici.

Ciò bilancerà abbondantemen-
te qualunque aumento dell’of-
ferta, secondo i rapporti di im -
portanti istituti d’analisi, e con-
sentirà alle quotazioni del plati-
no di mantenersi decisamente 
superiori a quelle dell’oro.

L'evoluzione dei prezzi nei mesi 
estivi sembra avallare questa te-
si.

All’inizio di agosto i valori, 
espressi in sterline per oncia 
troy, hanno toccato quota 295, 
dopo essere scesi sotto il livello 
di 260 sterline all'inizio di giu-
gno.

E nei primi giorni di settembre il 
metallo ha conservato un pre-
mio di almeno 20 dollari rispet-
to all’oro, oscillando a 440 dolla-
ri per oncia (contro i 245 dollari 
del giugno 1982).

La richiesta proveniente dagli 
utilizzatori statunitensi e giappo-
nesi ha fatto dimenticare la scar-
sa domanda delle industrie chi-
miche ed ha stimolato un cre-
scente interesse speculativo, ali-
mentato anche dalle voci secon-
do cui il Sudafrica, massimo 
produttore mondiale, si appre-
sterebbe a lanciare un “piati-
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rand”, moneta in platino che sa-
rebbe coniata per allargare il 
mercato già stabilmente occu-
pato dal “kruger” e per limitare 
l’accumulo di scorte nei mo-
menti di recessione.

Inoltre l’attività estrattiva sudafri-
cana è attualmente ancora mo-
derata e le eccedenze mondiali 
di metallo in un anno sono più 
che dimezzate.

Quanto basta per confermare le 
tesi degli ottimisti.

PALLADIO
Nel caso del palladio la chiave di 
volta dei recenti rincari è ancora 
la cautela con cui i sovietici im -
mettono metallo sui mercati in-
ternazionali.

L’offerta limitata e la speranza di 
ripresa dei consumi industriali 
(speranza peraltro già realizzata 
in alcuni settori, come quello 
giapponese dell’elettronica che 
in tre anni ha triplicato l’assorbi-
mento di palladio) hanno con-
dotto le quotazioni al fixing di 
Londra verso i massimi trienna-
li, più volte corretti al rialzo pro-
prio in estate, periodo tradizio-
nalmente poco favorevole a si-
mili exploit.

Il 5 settembre scorso i prezzi 
erano di 156,25 dollari per oncia 
troy, tre volte più elevati che nel 
giugno del 1982, quando il palla-
dio seguì l’oro e gli altri metalli 
nella corsa verso il basso.

Come nel caso del platino, an-
che in quello del palladio il dato 
di fondo più positivo è rappre-
sentato dalla netta contrazione 
delle eccedenze produttive, ele-
mento che dovrebbe contribui-
re a mantenere su basi più stabi-
li le quotazioni.

DIAMANTI
Alla vigilia delle prim e offerte 
autunnali da parte della Cen-
tral Selling Organization 
(CSO), la società che com m er-
cializza le gemme della De 
Beers, la situazione nel settore 
dei diamanti vive ancora pro-
fonde contraddizioni.

La stasi estiva non ha rallenta-
to la lieve ma costante tenden-
za al rincaro notata da alcuni 
mesi per le pietre di piccole d i-
mensioni; negli Stati Uniti e in 
Asia le vendite sono risultate 
più vivaci e la ripresa è confer-
mata dai dati elaborati ad 
Anversa, in Israele, a Bom -
bay.

La CSO nel prim o semestre 
dell’anno ha venduto diamanti 
(gemme e industria li) per 887 
m ilioni di dollari, con un balzo 
in avanti del 40%.

Restano però anche i rilievi ne-
gativi, costitu iti dai problemi 
sempre maggiori che la De 
Beers deve affrontare per 
mantenere e guidare il merca-
to: le giacenze del colosso su-
dafricano infatti continuano a 
salire, in buona parte perché 
molte m iniere devono conti-
nuare a produrre  a pieno rit-
mo come quelle del Botswana, 
dello Zaire, de ll’Australia, che 
estraggono diam anti di cui la 
Cso si è assicurata la com m er-
cializzazione.

Gli esperti del settore confida-
no che una spinta verso l'equi-
librio  possa venire con le feste 
di fine anno, che dovrebbero 
cadere in un periodo di ripresa 
economica e che potrebbero 
vedere il rito rno in forze degli 
investitori, orm ai da tempo 
molto cauti nei loro acquisti di 
diamanti di qualità e caratura 
superiori.



DAI MERCATI  
FINANAZIARI

IL BRASILE 
SULL'ORLO 

DELL'INSOLVENZA

Londra - Dopo il Venezuela che 
recentemente ha dichiarato di 
non poter pagare le quote di de-
biti esteri in scadenza quest'an-
no, anche il Brasile si trova 
sull’orlo del dissesto finanziario.

Il debito estero del Brasile è sti-
mato in 110 miliardi di dollari (le 
cifre ufficiali parlano di 90 m i-
liardi di dollari) mentre le riserve 
auree sono praticamente esauri-
te.

Nel 1982 il Brasile ha dovuto 
spendere il 95% di quanto rica-
vato dalle esportazioni per finan-
ziare il debito estero. Lo scorso 
anno gli interessi da pagare so-
no stati di 11 miliardi di dollari 
ed il capitale in scadenza di 8 
miliardi, contro ricavi di esporta-
zioni per appena 20 miliardi.

Quest’anno le esportazioni do-
vrebbero salire a 23 miliardi, dai 
quali dovranno però essere sot-
tratti 17 miliardi di importazioni.

Solo un intervento degli organi-
smi internazionali, quali il Fondo 
Monetario, potranno consentire 
al Brasile di ottenere nuovi fi-
nanziamenti. Ma le autorità mo-
netarie brasiliane devono impe-
gnarsi con adeguate politiche 
per contenere il tasso di inflazio-
ne che per quest’anno viaggia 
intorno al 143%.

LA "GENERAL ORIENTAL” 
VENDE LA DIVISIONE 

DIAMANTI A SOCIETÀ USA

Londra - La "General Oriental” 
ha venduto la sua consociata 
“Diamond International” alla so-
cietà statunitense “Michigan Ge-
neral” per 120 milioni di dollari, 
di cui 65 milioni in contanti.

La “Michigan General” è una fi-
nanziaria con diverse consociate 
che forniscono servizi in diversi 
settori.

A SINGAPORE UNA NUOVA 
RAFFINERIA 

DI METALLI PREZIOSI

Singapore - Una impresa con-
giunta costituita dalla “Handy 
Harman” e dalla "King Fook In
vestments” di Hong Kong realiz-
zerà entro il prossimo anno una 
raffineria di metalli preziosi (da 
rottami) con un investimento sti-
mato in 12 miliardi di dollari. In 
particolare l’oro verrà raffinato 
sino al 99,95% di purezza.

LA ENGELHARDT 
ACQUISTA UN SEGGIO 

AL MERCATO A TERMINE 
DI LONDRA

Londra - La “Engelhardt Metals” 
ha acquistato un seggio al mer-
cato a termine dell’oro di Lon-
dra dalla “Derby and Co.” che fi-
no al 1981 faceva parte dello 
stesso gruppo Engelhardt. Il 
nuovo membro concentrerà la 
sua attività sull’argento, sull'oro 
e sui metalli del platino.

IN AUMENTO 
LA DOMANDA 
DI PLATINO

Londra - La domanda di platino 
da parte degli utilizzatori, in par-
ticolare quelli industriali sembra 
aumentare in progressione più 
rapida di quanto avviene per l’of-
ferta. Secondo la "Heinold Com
modities” le esportazioni sovieti-
che e la produzione sudafricana 
di platino dovrebbero salire in 
misura modesta. Secondo le 
statistiche fornite dal Diparti-
mento delle miniere statuniten-
si infatti la produzione sudafrica-
na dovrebbe raggiungere nel 
1985 i 4,4 milioni di once contro 
i 4 milioni dello scorso anno, 
mentre quella sovietica dovreb-
be raggiungere i 3,6 milioni di 
once contro i 3,5 milioni attuali.

Anche il fabbisogno di platino 
sembra destinato a crescere ra-
pidamente da qui al 1988 se tutti 
i paesi della Cee dovessero adot-
tare una legislazione che preve-
de l'abolizione del piombo dalla 
benzina. In questo caso il fabbi-
sogno europeo potrebbe salire a 
20 tonn. dalle attuali 5 tonn.

Lo prevede il direttore della 
“Johnson Matthey Chemical” , 
una società che produce appun-
to catalizzatori per auto.

In Germania l’abolizione del 
piombo dalla benzina entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 1986 men-
tre è previsto che la Cee adotti 
una decisione in tal senso entro 
i primi mesi del prossimo anno.
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IN AUMENTO GLI STOCKS 
DI ARGENTO 

NEGLI STATI UNITI

New York - Alla fine dello scorso 
mese di aprile gli stocks di ar-
gento presso i raffinatori statuni-
tensi sono ammontati a 4,1 m i-
lioni di once contro i 3,3 milioni 
di once di fine marzo.

Forte incremento negli stocks 
anche presso il Comex, dove alla 
fine di luglio risultavano di 113,6 
milioni di once, conseguenza, 
secondo gli esperti, di una fiacca 
domanda industriale.

Le giacenze di argento presso i 
raffinatori occidentali, alla fine 
dello sc orso mese di aprile, ri-
sultavano di 4,4 milioni di once.

La produzione statunitense di 
argento è ammontata nello 
scorso mese di aprile a 9,7 m i-
lioni di once (contro 9,1 milioni 
nel precedente mese di marzo), 
mentre gli altri produttori occi-
dentali hanno realizzato 22,5 m i-
lioni di once (contro 21 milioni 
del mese di marzo).

LA PRODUZIONE DI ORO, 
ARGENTO E RAME 
DI BOUGAINVILLE

Melbourne - Nel primo seme-
stre dell'anno in corso la “Bou- 
gainville Copper” è tornata in at-
tivo grazie ad un aumento dei ri-
cavi e della produzione. In parti-
colare sono state prodotte 
93.047 tonn. di rame (contro 
82.070 del primo semestre 
dell’82), 9.329 chili di oro (con-
tro 8.460) e 23.881 chili di argen-
to (contro 20.687).

FORTE DIMINUZIONE 
DELLE SCORTE PRIVATE 

DI ORO IN GIAPPONE

Tokio - Nell’esercizio finanziario 
1982/83, chiuso al 31 marzo 
scorso, le scorte private di oro in 
Giappone sono risultate di 59,4 
tonn., contro 148,5 tonn. del-
l’esercizio precedente. In lieve 
diminuzione anche le disponibi-
lità scese da 289,6 a 257,9 tonn.

AL MERCATO DI SINGAPORE 
AMMESSE 

LE DITTE ESTERE

Singapore - Le ditte straniere sa-
ranno ammesse a pieno titolo 
sul mercato dell’oro di Singapo-
re. Le autorità di quel paese 
hanno inoltre deciso di aumen-
tare il capitale m inim o versato 
dai membri.

Tali provvedimenti sono destina-
ti a ricostituire l’immagine del 
mercato dell’oro di Singapore 
che recentemente è stata travol-
ta da pratiche fraudolente da 
parte di numerosi membri.

Le autorità di Singapore hanno 
infatti disposto recentemente la 
chiusura di 24 società che com -
merciavano sul mercato del-
l’oro, dopo la conclusione del-
l’ inchiesta durata 11 mesi a se-
guito di numerose denunce 
sporte dai clienti di queste so-
cietà.

IL CILE LIBERALIZZA 
LE CONTRATTAZIONI 

SULL’ORO

Santiago - La Banca Nazionale 
Cilena ha annunciato una serie 
di nuove norme che facilitano 
l’acquisto, la vendita e l’esporta-
zione di oro allo scopo di incenti-
varne la produzione. La Banca 
Centrale acquisterà oro dai pro-
duttori al prezzo ufficiale di m er-
cato e lo rivenderà agli operatori 
registrati presso la banca stessa. 
Anche i privati sono autorizzati a 
comperare ed a vendere oro, 
senza obbligo di registrazione, 
purché si tratti di operazioni oc-
casionali.

Lo scorso anno il Cile, secondo 
dati forniti dalla stessa Banca 
Centrale, ha prodotto 16.786chi-
li di oro.

IN IRAQ I PRIVATI 
POSSONO 

IMPORTARE ORO

Bagdad - Il governo iracheno ha 
approvato una legge con la qua-
le viene consentita l’ importazio-
ne ed il possesso di oro da parte 
dei privati.

Secondo la nuova legge ogni pri-
vato può importare sino a 250 
grammi di oro per gioielleria li-
beri da dazio, mentre la parte 
eccedente sarà gravata di un’im -
posta pari al 35% del valore.

I non residenti potranno im por-
tare invece solo oro in lingotti 
pagando un dazio del 35% del 
valore.

DIMINUISCE
LA PARTECIPAZIONE ESTERA 

NELLE MINIERE AURIFERE 
SUDAFRICANE

Johannesburg - Le partecipazio-
ni estere nelle società aurifere 
sudafricane continuano a scen-
dere. Attualmente la quota di in-
teressi stranieri nei capitali delle 
società minerarie sudafricane — 
ha precisato la ditta di brokers 
“Davis Borkum ” — si aggira in-
torno al 32%, contro il 37% 
all’ inizio del 1983 ed il 42% nel 
1979.

Alla borsa valori di Johanne-
sburg nei primi sei mesi di 
quest’anno si sono registrate 
vendite nette di titoli auriferi per 
735 milioni di rand. Questo di-
sinvestimento è attribuito 
all’abolizione dei controlli sui 
cambi, avvenuta in febbraio, ed 
ha consentito agli investitori 
esteri di effettuare scelte più re-
munerative.

Le vendite dei titoli auriferi sono 
state assorbite dagli investitori 
sudafricani, i quali non possono 
operare sui mercati esteri.

Gli investitori stranieri che han-
no venduto azioni della De 
Beers per 144 m ilioni di rand e 
titoli auriferi per complessivi 
235 milioni di rand, per contro 
hanno aumentato i loro investi-
menti in titoli di società che trat-
tano il platino. La loro quota in 
queste società è aumentata in-
fatti di 7 milioni di rand.



LA PIÙ ELELEVATA 
DEGLI ULTIMI OTTO ANNI 
LA PRODUZIONE DI ORO 

NEL 1982

Basilea - La produzione mondia-
le di oro, esclusa quella dell’Eu-
ropa Orientale, della Cina e della 
Corea del Nord, è stata di 1.010 
tonn. superiore di 44 tonn. a 
quella dell’anno precedente e 
costituisce la produzione più 
elevata degli u ltim i otto anni.

Lo rende noto la “BRI” nel suo 
rapporto annuale, precisando 
che le vendite da parte dei paesi 
comunisti sono scese da 300 
tonn. del 1981 a 200 tonn. nel 
1982. Ma tale effetto è stato bi-
lanciato sul mercato dal calo di 
105 tonn. delle riserve auree 
mondiali, cioè dalle vendite ef-
fettuate dalle banche centrali, 
specie dei paesi dell’America 
Latina per far fronte a problemi 
valutari.

Nel 1982, sempre secondo il 
rapporto della “BRI”, l’oro dispo-
nibile per operazioni non mone-
tarie è ammontato a 1.315 tonn. 
(+115 tonn. rispetto al 1981).

La diminuzione delle riserve au-
ree dei paesi all’america latina è 
stata di 80 tonn. di cui 65 per il 
Brasile, mentre le riserve unghe-
resi sono diminuite di 32 tonn.

PIÙ ELEVATA 
PER IL 1983 

L’OFFERTA DI ORO

Zurigo - Secondo il “Credito Sviz-
zero” l’offerta di oro nel corso 
del 1983 potrebbe ammontare a 
1.290 tonn., superiore del 5,7% a 
quella dello scorso anno che è 
stata di 1.220 tonn.

Secondo l’Istituto di credito elve-
tico la produzione mineraria, sia 
quella occidentale sia quella del 
blocco orientale, dovrebbe au-
mentare, mentre le vendite di 
oro delle banche centrali e delle 
autorità monetarie dovrebbe 
presentare, per la prima volta 
dal 1979, un attivo netto di circa 
40 tonn. La produzione delle m i-
niere occidentali dovrebbe atte-
starsi intorno alle 1.020 tonn. 
(1.013 lo scorso anno), mentre le 
vendite del blocco orientale do-
vrebbero salire da 207 a 230 
tonn.

Il Credito Svizzero sostiene l'ipo-
tesi di un aumento delle vendite 
da parte delle banche centrali 
sulla scorta della difficile situa-
zione debitoria internazionale e 
di una minor facilità di reperi-
mento dei finanziamenti sui 
mercati internazionali.

Ma — aggiunge l’istituto elvetico 
— anche la domanda di oro do-
vrebbe aumentare, seppure lie-
vemente, passando da 1.167 a 
1.170 tonn., di cui 1.010 tonn. rap-
presentate dalla domanda indu-
striale (contro 914 tonn. dello 
scorso anno), di cui 800 tonn. 
(715 tonn. nel 1982) da parte 
dell'Industria della gioielleria.

IN LIEVE AUMENTO 
LE VENDITE 

DI KRUGERRAND

Johannesburg - Nei primi sette 
mesi dell'anno in corso il Sud 
Africa ha venduto krugerrand 
per complessive 2,16 milioni di 
once, contro 1,99 milioni di once 
dello stesso periodo dello scor-
so anno. Lo ha reso noto la Inter
gold precisando che nel mese di 
luglio le vendite sui mercati in-
ternazionali sono ammontate 
117.760 once, sensibilmente in-
feriori alle 407.580 once del pre-
cedente mese di giugno.

LA PRODUZIONE DI ORO 
IN SUD AFRICA

Johannesburg - Nei primi sette 
mesi del 1983 il Sud Africa ha 
prodotto 395.435 chili di oro, 
contro i 383.094 chili dei primi 
sette mesi dello scorso anno. Lo 
rende noto la “Camera delle Mi-
niere” precisando che nel corso 
del mese di luglio la produzione 
di oro è stata di 56.340 chili con-
tro i 57.969 chili del precedente 
mese di giugno.

IL PORTOGALLO VENDE 
ORO PER RIMBORSARE 

I PRESTITI

Zurigo - Il Portogallo ha venduto 
la settimana scorsa, e probabil-
mente anche la precedente, co-
spicui quantitativi di oro, forse 
30 tonn. per rimborsare i prestiti 
ricevuti dalla Banca dei regola-
menti internazionali (BRI). Lo af-
fermano operatori zurighesi 
dell’oro, aggiungendo che le 
vendite, condotte principalmen-
te tramite là stessa BRI sia a Zu-
rigo che a Londra, potrebbero ri-
petersi nelle prossime settima-
ne di settembre.
Nessuna delle banche interpel-
late dalla Reuters ha conferma-
to di aver venduto per conto del-
la BRI, ma quest’ultima — se-
condo gli operatori — avrebbe 
offerto ingenti quantitativi di oro 
ai fixing londinesi, soprattutto 
nelle prime tre sedute della set-
timana scorsa.
Il mercato può assorbire attual-
mente 5 tonn. di oro portoghese 
al giorno senza sortire gravi ef-
fetti, per lo meno fino a qiiando 
non rientreranno sul mercato 
l’URSS e gli altri potenziali ven-
ditori.
Tenendo conto delle scadenze 
dei rimborsi alla BRI il Portogal-
lo potrebbe riversare sul merca-
to entro il mese altre 30 tonn. di 
oro, dato che l'atteso prestito di 
480 milioni di dollari dal fondo 
monetario internazionale do-
vrebbe essere approvato solo in 
ottobre e dato che Lisbona pare 
non abbia altri mezzi per rimbor-
sare l’ istituto.
Si ritiene che le vendite dirette 
di oro siano più probabili di ac-
cordi Swaps con le banche in 
considerazione della favorevole 
situazione delle riserve auree 
nazionali.
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PMPINO & MORTARAsncVALENZAdiamanti e pietre preziose

viale Dante, 24  
tei. 93.592 - 93.478  
telex 21051

KIMBERLEY GROUP
JOHANNESBURG (S. AFRICA)  
ROUGH AND POLISHED DIAMONDS  
MINING - MANUFACTURING

KIMBERLEY DIAMONDS INC.
2000 ANTWERPEN (BELGIUM)  
Diacem Building - Vestingsstraat 52/55  
Tel. (031) 318856 - Telex 71594

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
sia classici che fantasia
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GIOIELLO SELEZIONATO AL CONCORSO "GIOIELLO INEDITO 1982"

GIORGIO LOMBARDI
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BANCA POPOLARE DI NOVARA

_jpitale[_
(serve jjfond i Patrimtjif  
Fondo Bile hi su Crediti^ I

ìzzi Amministrati oltrl  

li e 94

15.511
64.6|§
69.860

[87 miliardi=^

Uffici di Rappresentala a Brj^celles,Maracas, Francoforte  
sul Meno, Londra, Madrid, New York, Parigi e Zurigo.  

Ufficio di Mandatoa Mosca.

TUTTE LE OPERAi BORSA E CAMBIO

DistrijJjtrice delì'American Expresl^Card.
Finanziamenti am edioMermine alTlndustria. al commercio,  

aH’agricoItù^^ ir^ liy la i ialine ali«;portazione,  
mutui fondiari ed ed i|pp ilill|lg>>, factoring, servizi  

di organizzazione aziendale, — : ----- bilanci e gestioni fiduciarie
tramite gli Istituti sp quali è partecipante.

LA BANCA È AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI IN ITALIA 
E IN TUTTI I PAESI ESTERI



La nostra esperienza 
in questo settore 

ci pone all'avanguardia 
nel mercato assicurativo 

e di questo 
ne fanno fede 

le maggiori 
Associazioni orafe italiane 

delle quali 
siamo g li assicuratori 

di fiducia. 
Tutto questo 
ci permette 

di affrontare qualsiasi 
natura di rischio 

e di coprirlo 
adeguatamente 

mantenendo i  premi 
estremamente 
concorrenziali.

IBRO INSURANCE SRLIL
PROFESSIONISTA
DELLE
ASSICURAZIONI

15100 A L E S S A N D R I A 

VIA CA V O l'R . 5 

TF.L. 0131 - 42357/441516

.30171 M E S T R E  (V E )

VIA ROSA. 44 (P.ZA SICILIA)

TEL. 041 - 084678 / 058113 /  087317

20133 M IL A N O  

VI A ZANELLA. 51 

TEL. 02 - 720.341

TELEX

215030 1BRO AL - I



la serietà , l'esperienza

CSR
CENTRO SERVIZI RIASSICURATIVI

20149 Milano - via Domenichino 44 
Telefoni (02) 4987841 (S linee r. a.)

t elex: 335065

In esclusiva per L ltaiia Contratti ALL RISKS emessi da:

INSURANCE CO M PAN Y  OF NORTH A M ER IC A



FRATELLI DORIA
VALENZA

COLLANA DELLA PACE
LA BIANCA COLOMBA E IL VERDE OLIVO 

QUI UNITI, SIMBOLI DELLA PACE
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BIEMME snc laboratorio gioielleria oreficeria  via F.Ili Rosselli, 10/a 15048 Valenza Tel. 0131 - 94852



Giuseppe
Benefico

brillanti, pietre preziose, coralli 
Viale Dante, 10 - Tel. 93.092 - Valenza



COBRILLinternational

38 via S. Salvatore - Valenza - tei. 94.549-92041



M. RUGGIEROImport-export
perle coltivate - coralli - cammei - statue in pietra dura

15048 VALENZA - Via Canonico Zuffi, 10 Tel. (0131) 94.769 : Cable RUMA Valenza



LUIGI ROSSIrotoli astucci 

espositori per vetrine valigie campionario contenitori per gioielli15048 VALENZAv. L. Lombarda 42(0131) 94041Fiera di Valenza - Stand n. 272



ABRvia Lega Lom barda, 14-Tel. 0131/92082



CATU srl20123 MILANO - Via Gian Battista Vico, 42TEL.(02) 4824455-486670IMPORT - EXPORTStudio e soluzione di qualsiasi problema di packaging Study and solution of any packaging problems- Sacchetti renna per gioielli - orologi - astucci- Carta pastello opaca extra lusso e seta- Carta plastificata - Scatole in cartoncino a scatto- Scatole porta astuddi- Scatole Florida- Sacchetti in carta plastificata- Sacchetti Miami 5 misure 4 colori- Borse juta- Borse telate colorate- Borse jeans- Etichette autoadesive negative positive- Nastro autoadesivo- Nastri in rajon intestato- Nastri peer fiocchi- Elastici dorati con fiocchetto- Bustine per riparazioni- 
Blocchi per riparazioni- Garanzie per brillanti e generiche- Biglietti da visita generici e stampa a caldo- Forniture per dettaglianti e grossisti- Carta pubblicitaria in blocchi- Cataloghi e depliants- Stampati di ogni genere



De Beers
Il nome dei diamanti.

Quel qualcosa di più per darvi successo
Il nuovo espositore De Beers
con i suoi 5 ripiani ed il vostro 
buon gusto, vi offre la più ampia 
varietà di soluzioni per attirare 
l’attenzione del pubblico 
sui vostri gioielli con diamanti.
La sua bellezza: 
il legno pregiato e le 
forme armoniose 
dell’espositore 
consentono di 
inserirlo bene 
in qualsiasi

ambiente e con qualsiasi tipo di 
arredamento.
La sua praticità: i cinque 
elementi sono intercambiabili e 
utilizzabili anche da soli, per

disporli in tanti modi diversi, nelle 
vetrine o all’interno del negozio.
I suoi piani di appoggio:
molto grandi, sono in tessuto 
beige facilmente sostituibile, per 
adattarli al colore delle vetrine, 
alla stagione, alle vostre esigenze.
La sua convenienza: 
nonostante tutti i suoi “più”, il 
nuovo espositore viene offerto a 
un prezzo eccezionale, L. 100.000: 
un ulteriore contributo della 
De Beers al successo delle vostre 
vendite. Affrettatevi ad ordinarlo!

C en tro  
Prom ozione  
del D iam an te
Via Durini, 26 - 20122 Milano

Un diamante è per sempre.

Vogliate inviarmi il nuovo espositore da Gioielleria
vetrina. Allegato invio assegno di L. 100.000 
intestato a: J. Walter Thompson Italia S.p.A.
Via Durini, 28 - 20122 Milano. C ittà____

Telefono____

Codice Fiscale



PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy)
Via Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

MANDIROLA 
& DEAMBROGI

15048 VALENZA - Via Bergamo 34 • Tel. (0131) 92.078 

LINEA UOMO



F.B.L.
Fattore & Barberis

fabbrica oreficeria e gioielleria 
15048 Valenza - Via XX Settembre 16/A - Tel. (0131) 975304

2318 AL

Fiere: Vicenza, Gennaio-Giugno-Settembre. Milano, Aprile. Valenza, Ottobre.



FR

frezza remo l
oreficeria - gioielleria 

15048 VALENZA
via martiri di cefalonia, 28 

T E L .  0 1 3 1  9 5 3 3 8 0

785 AL
tei. (0131) 953380 

785 AL

ANGELO BAIO
LAVORAZIONE GRANATI
OREFICERIA
VIA TRIESTE 30 - 15048 VALENZA
TEL. 0131 91.072
880 AL



LEVA SANTINO
PRODUZIONE MONTATURE 
EXPORT IN TUTTO IL MONDO 

CATALOGO CON PIÙ DI 1000 MODELLI COLLEZIONE 83-84

15048 VALENZA - VIA CAMURATI, 12 - TEL. 0131-93118

St. Photochrom -V
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LUIGI TORRA
Oreficeria  - G io ie lle ria  

V ia Salmazza, 7 /9  - 15048 V A LEN ZA  
Tel. (0131) 94 .759  - 2071 A L

SCARPA
Gioielleria 

Via Cairoli 3 
Tel. (0131) 952847 
15048 Valenza (AL) 

2529 AL



Smeraldi, zaffiri, rubiniin ogni quantità, tagliati su misura...LUNGHI PIETRE PREZIOSELLP d i L ungh i L u ig i & C.

15048 V a len za  Po 
v ia le  G a lim ber ti, 26 
(con d om in io  A rp in o )  
T. 0131/953864-953865



Sanpaolo: la banca nata nel 1563.
Quando il Sole

girava ancora intorno alla terra.

SANPAOLO
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO

Succ. VALENZA corso Garibaldi 111/113 
Tel.(0131) 953621 - Telex. 210569
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La CID COMPUTERS Vi presenta “ Geicos” , il 
più sofisticato e completo package applicativo 
per la gestione integrata delle aziende orafe. 
Con esso si possono gestire gli ordini, valigie, 
bolle, fatture, magazzino, conto sospeso, listini 
prezzi, preventivi, aggiornamento prezzi, sche-
de tecniche, inventari, stampa cartellini, lotti di 
pietre, incassatori, carico orefici, statistiche etc... 
Sono disponibili inoltre programmi di contabilità, 
paghe, videoscrittura, gestione commerciale, 
etc...

La CID COMPUTERS con la sua sperimentata 
organizzazione di qualificati professionisti, pro-
grammatori e tecnici, vi offre:
•  Ampia scelta fra le migliori marche di elabora-
tori.

•  Programmi specifici per l’oreficeria, gioielleria 
e pietre.

•  Programmi personalizzati e di facile uso.
•  Assistenza tecnica qualificata.
•  Istruzione accurata.
•  Risultati garantiti.

CID COMPUTERS: Via Tolstoi, 17 - Tel. 0131/344418 -  P.zza Marconi, 38 - Tel. 0131 /42978 -15100 ALESSANDRIA



1821

Fratelli Ceriana s.p.a. Banca



J&G INSURANCER A P P R E S E N T A N Z A  G E N E R A L E  P E R  L ’IT A L IA  
S.W. T A Y L O R  & CO. L L O Y D 'S  B R O K E R

JEWELLERS AND GENERAL INSURANCE S.R.L.

La J. & G. In. s.r.l. è lieta di annunciare 
a tutti i Soci della “Associazione Orafa Valenzana”,

l’apertura dei suoi nuovi uffici in Valenza,
Corso Matteotti n. 74 - Tel. 0131/954506,

e si augura di poter offrire in tal modo agli Associati 
un servizio sempre migliore, 

nello spirito di reciproca collaborazione che sempre 
ha contraddistinto il nostro rapporto, in conformità 

ai principi della esistente Convenzione Assicurativa
tra la J. & G. In. s.r.l.  

e la “Associazione Orafa Valenzana”.

IL SIG. REMO MARCOMINI È A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ASSOCIATI PER L’ASSISTENZA ASSICURATIVA

Sede - Viale Mazzini 144 - 00195 ROMA - (06) 3595940-315498 - Telex 721466 JEGIN / 
Filiale - Corso M atteotti 74 - 15048 VALENZA - (0131) 9 5 4 5 0 6



VINCENZO GOGGI
ASSICURAZIONI

A S S IC U R A Z IO N I S U LLA  
RAPINA
FURTO

SPEDIZIONI
MOSTRE

PORTAVALORI
ECC .

SENZA NESSUNO SCOPERTO O FRANCHIGIA 
E SENZA LIMITI DI COPERTURE

UFFICI:
ALESSANDRIA - P.ZA TURATI 5 - TEL. 56238-41772  

VALENZA - P.ZA GRAMSCI 15 - TEL. 952767  
TELEX 211848



LO RO  DI VALENZA

GIOIELLI DI QUALITA 
E PRESTIGIO



BARBERO & RICCI

OREFICERIA - GIOIELLERIA - EXPORT

15048 VALENZA - Via Ariosto, 6 - Tei 0131/93444 - 1031 AL
Basilea: Halle 44 - stand 312/Vicenza (Gennaio-Giugno) slanci 257/Valenza (Ottobre) stand 368



A R T  L I N E di Ceva &  C. snc

F a b b ric a  G io ie lle r ia

Via Martiri di Lero, 9
Tel. (0131) 94275

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

A R T . O . V A .  s n c A r t i g i a n i  O r a f i  V a l e n z a

C reazioni P roprie V ia  C a m u ra ti 3 2  - 
T e l .  ( 0 1 3 1 )  9 2 7 3 0  -  1 5 0 4 8  V a le n z a

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy) viale Santuario,11tel. (0131) 91756

BALDI & C. SNCFABBRICA
OREFICERIA

s n c  GIOIELLERIA

15048 VALENZA 
VIALE REPUBBLICA, 60  
TEL 91.097

March io  197 AL



15048 Valenza - Viale della Repubblica, 54 - Tel. 0131/953261BALDUZZI & GULMINI

chiusure per collane

FABBRICA OREFICERIA
creazione propria

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

b e g a n i  & c .
15048  valenza 

via s. g iovann i, 17 
te i. (0151) 95109

gioielleria AL 1030

GIUSEPPE BENEFICO
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  V A L E N Z A

Piazza Repubblica, 19 •  Tel. 662.417 Viale Dante, 10 - Tel. 93.092



Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

15048 VALENZA (ltaly) - Via Sandro Pino, 15 - Tel. 0131-93.578 1603 AL

BUZIO, MASSARO & C. snc Fabbrica Oreficeria e Gioielleria

15048 VALENZA (ITALIA) VIA B. CELLINI 61 - TEL. (0131) 92689

1817 AL

CATTAI F.lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Via Cavour, 21 

Tel. (0131) 952683

2 2 8 6  A L

CANTAMESSA  
FRANCO & C.

PRODUZIONE GIOIELLERIA E COMMERCIO PREZIOSI 
VIA GIUSTO CALVI, 18 - TEL 0131/92243 - VALENZA - 408 AL

DITTA ESPOSITRICE ALLA MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO



angelo cervari
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196 

872 AL

MARCO E RENZO CEVA

GIOIELLIERI

Via Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALENZA 

M archio 328 AL

COVA GIANCARLO & C  S.N.C.

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Via Prevignano, 41 - San Salvatore Monferrato (AL) - Tel. (0131) 33354
1396 AL

DE GASPERI & BARBERIS
FABBRICA OREFICERIA E  GIOIELLERIA

VIA S A N  SA LV A TO R E  28 (C A SA  V ISC A) - 15048 V A L E N Z A  (AL) - TEL. 0131/93266
1002 A L



E F F E P I O C E L L I
fabbrica gioielleria-oreficeria

di ELIO PERON
15048 Valenza (Italy) - Corso Garibaldi, 139 - Tel. 0131/92138

marchio 2247 AL

ESSEBI d i S iliga rd i A lbe rto

F a b b rica  O re fice ria

7 . Tel. 0131/93431-15048 Valenza-2000 AL

5Piazza G r a m s c i ,

FRACCHIA & ALLIORI
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con pietre f i n i

Circ. Ovest, 54 -  Tel. 93129 -15048  Valenza 

Marchio 945 AL

Fabbrica Gioielleria - O reficeria

M ARIO LENTI 15048 VALENZA 
Via Mario N ebbia  2 0  
Telefono (0131) 91082 
483 AL



ditta Scorcione felice
di Vitale licio

pietre preziose

15048 VALENZA - VIALE B. CELLINI, 42 /44  - TEL  0131/91201



LUNATIFABBRICANTI GIOIELLIERI EXPORTVia Trento Tel. 91338/92 649 
VALENZA

Marchio 160 AL

MANCA
Gioielli

VALENZA
Via Mario Nebbia, 7 
Tel. (0131) 94112

1258 AL

B. TINO & VITO

PANZARASA
DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA  
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Tel. 0322/81.419

PGP d ì P A G E L L A  &  c .

EXPORT- FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

15046 S. Salvatore Monferrato (AL)
Via Don Guarona, 3 -  Tel. (0131) 33583 - 371154

1884- A L

Fiera Milano (Aprile) - Stand 641
Fiera Vicenza (Gennaio-Giugno-Settembre) -  Stand 117 5
Fiera di Valenza (Ottobre) - Stand 263



GIAN CARLO PICCIO
OREFICERIA GIOIELLERIA

VIA P. PAIETTA, 15 - TEL. 93423 -15048 VALENZA

AL 1317

RACCONE & STROCCO
chiusure per collane e bracciali
Via XX Settembre 2/a
tel. 0131 93375
15048 VALENZA (Italy)

SISTO D IN O
FABBRICANTE
GIOIELLIERE 
EXPORT 

VALENZA V.le Dante 46/B-ang. via Ariosto TeI (0131) 93.343 Marchio 1772 AL

EUGENIO TORRI s.p.a.

CREAZIONI GIOIELLERIE OREFICERIE
piazza s. giovanni in laterano, 18 - roma - tei. (06) 777652-775758

filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0151) 955775 
laboratorio: via rossini, 4 - valenza - tei. (0151) 955795

2561 AL - n. export m 709102 - telex n. 614517 torri i



VALENTEN I & FERRA R I
OREFICERIA GIOIELLERIA

EXPORT

15048 VALENZA-VIA GALVANI 6 -TEL. 0131 93105
MARCHIO 1247 AL

V A L O R A F A
di De Serio & C.
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria
Via Camurati, 8/B - Tel. (0131) 94915 -15048  Valenza 
2191 AL

VARONA GUID O
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI  
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

MONTATURE
15048 VALENZA (AL) - Via Faiteria, 15 ' Tel. (0131) 91038

VECCHIATO
&
MORAGLIO
LABORATORIO OREFICERIA - LAVORAZIONE PROPRIA
15048 VALENZA - Via B. Celimi, 53 - Tel. (0131) 91228



GIORGIO TESTERA

15048 Valenza -  Via XX Settembre, 16B -  Tel. (0131) 94029



PIER ANGELO PANELLI
CREAZIONI GIOIELLI



PIER ANGELO PANELLI - CREAZIONE GIOIELLI CORSO GARBALDI 107



15048 VALEN ZA - TELEFO N O  0131/94594 - TELEX 212172 G IO PAN 1





We exhibit at

W  VICENZA 
/  January - June

1 RJA NEW YORK 
February- July

MILANO
Aprii

BASLE
Aprii

DUESSELDORF 
V March-September

VALENZA 
' Permanent show

Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria s.r.l
15048 Valanza.(ltaly) Via Mazzini,11 Piazza Don Minzoni, 1 Telegr. Exportorafi - Valenze

.Telefono (0131) 953641-2-3-4 Telex 210106 Exoraf 
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f.lli moraglione - valenza (al) - via sassi, 45 - tei. 0131/91719-975268
MORAGLIONE
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