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U M B E R T O  B Q N I A R D 1
e la fabbrica di macchinari 
per l ’oreficeria

F I M O
porgono alla propria affezionata clientela 
i migliori auguri di Buone Feste 
e di un prospero Anno Nuovo.-

Negozio: VIA VALPETROSA, 5 - TELEFONO 892.877 - 873.665 
Magazzini; VIA A. MARIO, 26 - TELEF. 432.259 - 487.896



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

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

CARLO 
ILLARIO & FUI

S .  P . A .

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

BATAZZI & C
S. R. L. - Capitale Sociale L. 3 .0 0 0 .0 0 0

Laboratorio

per la lavorazione

dei metalli preziosi

delle ceneri

e dei residui

auro - platino - argentiferi

V A L E N Z A

VICOLO DEL PERO N. 16 - T E L E F O N O  9 1 3 4 3

A g e n z i a  in  A L E S S A N D R I A

VIA MILANO, 40 - TELEF. 36 53

F O N D E R I A

L A M I N A Z I O N I

A F F I  N A Z I  0  N I

C L O R U R I

N I T R A T I

P L A C C A T I
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Renato Cellerino
F A B B R I C A N T E  O R E F IC E R IA  E G IO IE L L E R IA  

(CREAZIONE PROPRIA)

MARCHIO 830 AL

VIALE DANTE, 9  (condominio Civiles) -  TEL. 91 0 1 9

O a le n z a  JDo
(Italia)

M A R C H I O  9 0 4  A L

LAVORAZI ONE = = = = = = = = = = = = =

--------------FILO RITORTO--------------

-ANELLI - SPILLE FANTASIA-

FERRARIS &
SPALLA

V i a l e  D a n t e ,  5 » V A L E N Z A  P O * T e l .  9 3 . 0 0 2

M A H  C i r i o  48 2  A L

VINCENZO SAGGIO i FRATELLO
F a b b r i c a  G i o i e l l e r i a

Corso Matteotti ang. via Ancona - Tel. 92.360 

V A L E N Z A  PO

ditta SCORCIONE FELICE
D I A L B E R T O  V IT A L E  &  B IC E  S C O R C IO N E  

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

VALENZA - VIA TRIESTE, 3

TE L E F O N I: FA B B R IC A  91.203 - A B IT A Z IO N E  91.201

LUIGI l i  M A RIO  ZAVANONE
Oreji cerio e (gioielleria

MARCHIO 374 Al

Soro & De Grandi
F A B B R IC A N T I  O R E F IC E R IA  -  G IO IE L L E R IA

V A L E N Z A  P O

V I A  A N C O N A ,  9  - T E L E F .  9 1 . 1 1 9

V A L E N Z A  PO

VIA PISA N. 18 — TELEFONO N. 92.777

jZT im e

Viale Dante, 9 - Telefono 92.162
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DITTA

IN IT A L IA  n n a r a i o n e
F A C C I O T T I  & A R A G N I

FABBRICA G IO IELLERIA 

V A L E N Z A

■ ■ ■  VIA C. CUNIETTI 16 -  TELEFONO 91.407
MARCHIO 301 AL

DITTA

C. ROTA & F IG L IO
FABBRICA GIO IELLERIA

V A L E N Z A

VIA S. SALVATORE - TELEFONO 91.306

MARCHIO 704 AL

DITTA

IMI® IACULO® NE
F R A T E L L I

FABBRICA OREFICERIA-GIOIELLERIA 

VALENZA
VIA CARLO N O È ,  11 - T E L E F O N O  9 1 .7 1 9

M A R C H IO  1 2 8  AL

E N EL MONDO

UFFICIO VENDITA :

PÀRM s-p-A- CORSO GARIBALDI, 21 - TELEFONO 9 2 .722  

VALENZA PO ( i t a l y )



M A R C H IO  286 AL

HE CLEMENTE i  VUCCUBIO
fabbrica oreficeria e gioielleria 

V A L E N Z A  PO

VIA 29 APRILE, N. 13 - TELEFONO 91.064

Doff. Chim. L. LENTI
METALLI PREZIOSI

SEPARAZIONE - ANALISI -  CAMBIO  

MACINAZIONI E SAGGI C E N E R I  
M E T A L L I  P R E  Z  / O S I

'' '
VALENZA PO

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

MARCHIO 408 AL

V .f'f7 ■" ■ • /■t "- • ü"

Rino Cantamessa
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

(creazione propria)

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

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

M A R C H I O  4 1 5  A L

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

Viale Dante, 9 - Valenza Po - Tel. 91.579

ZUCCHELL1 GUIDO
O R E F I C E R I A

MARCHIO 484 AL

Valenza Po - Viale Vicenza, 30 - Tel. 91.537

Ditta D E A M B R O G I C AR LO
FABBRICANTE OREFICERIE E GIOIELLERIE 

Anelli in pietre di colore fine e sintetiche 
MARCHIO 299 AL

VALENZA PO -  V ia F. Cavallotti. 29 - Tel. 91.092

L U N A T I  G I N O
FABBRI CA O R E F I C E R I A

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

VALENZA PO -  Corso Garibaldi, 26 - Tel. 91.065

SANT ANGELO 

POLIZIÌ
Valenza Po
Via F. C avallo tti 

21 - T. 91 433

Milano
Via  Archimede 

69 - T. 74.22.02

B R A C C IA L I 

PER O R O L O G I E 

C IO N D O L I 4 N  F A N T A S IA

MARCHI O 37 A L

•  F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  E  G I O I E L L E R I A  •

]□> JL X  X

BAGGIO Giovanni - Figli
P R E M I A T A  A L L A  I I P  M O S T R A  N A Z I O N A L E  D I  V I C E N Z A  

V i a  M o d e n a ,  2 V A LE N Z A  PO T e l e f o n o  9 1 . 1 4 1
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Marchio 582 AL

UFFICIO VENDITA

ESPORTAZIONE

LABORART
di RONZA - GAUDINO - TEIA

fabbrica gioielleria - oreficeria

V A L E N Z A  P O  - V I A  M A Z Z I N I  2 0  -  T E L E F O N O  9 1 - 2 1 5

Fabbrica di oreficeria e gioielleria

«ORIV»
di L U IG I R IVERA

V A L E N Z A  P O

CORSO MATTEOTTI, 14 TELEFONO 91.250

M A R C H I O

M e t a l l i  p r e z i o s i

“ ORI V”
di L U IG I R IVERA

V A L E N Z A  P O

VIA CARLO NOE', 4 TELEFONO 92.751

A 5 1 AL

•• j  .... %■ %  >  . ;  r •
- jK  \

Laboratorio Inalisi e Lavorazione Metalli Preziosi

delle Ceneri - Pulim enti e Residuati A uro -P iati- 

n i feri- A rgentiferi  -  Fondite  -  A ffiliazion i - Saggi

VI



MARCA Di FA&BRiO

T E L E F O N O  N. 2 6 -1 1  

T E L E G R A M M I :  I M A  

CASELLA POSTALE 2 7

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

LM.A.-I ÌUERC1&C.
CASA FO N D A TA  NEL -1920

______________________________________  S. R. L .  ______________________________________

VIA DONATELLO N. 1 - ALESSANDRIA - [SPALTO BORGOGLIO]

ARGE NT ERI E  ARTISTICHE • C E S E L L I  E SBALZI  

VASELLAME PER TAVOLA • SERVIZI CAFFÈ’ • CANDELABRI 

COFANETTI • CENTRI TAVOLA • JATTES • VASI • ANFORE 

CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE • POSATERIE

CREAZIONI PROPRIE • ESPORTAZIONE • ARGENTO 8 0 0  e 9 2 5 ° /00

CODETTA & BETTON
O R E F I C E R I A

B raccia li - A n i m a l e t t i  a s s o r t i l i

Viale D am e, 6  - Tel. 9 1 .1 3 2  * VALENZA PO

Marchio 559 ah

DE GAETANO A R C A N f i E L O
F A B B R I C A  Ü R U  H ,LAUA L  U I U I F L L F R I A  

VALENZA PO -  CORSO GARIBALDI, 27 - TEL. 92.103

G u e r c i  G i a c o m o
F A B B R IC A  O R E F IC E R IA  ■ G IO IE L L E R IA

MARCHIO 880 AL

VALENZA PO

V I A  T R I E S T E  N. 21  • T E L E F O N O  N. 9 1 . 0 7 2

S p i l l e  d iiepobF n
G I O I E L L I E R I

Valenza Pa - Viale liante - Tele!. 91.480

B A G N A  & FERRARIS
Fabbricarci Gioielleria e Oreficeria 

D isegni esclusivi - C r e a z i o n e  p ro p r ia

M A R C H I O  2 0 6  AL

C. C. I. Alessandria N. 41304

V A L E N Z A  PO 

Viale Italia, 5 . Telefono 91.486
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M a r c h i o  3 6 3  AL

F.LLI BO RIA
F A B B R IC A N T I O R E F IC E R IE  E G IO IE L L E R IE

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

V A L E N Z A  P O

Via C. Cunietti, n. 4 - Telefono 91.261

Con le nuovissime attrezzature di laboratorio, 

la competenza ultravenlennale dì lavoro

oggi, può o l l r l re  le più perielio  

c o p ie  I n t e g r a i  i e l l e  dei vostri 

oggetti d'oreliceria.

Per i vostri cataloghi, consultate 
e provate :

VALENZA PO
V ia L ega Lom barda n. 7 
T elefono  91.850

M A R C H IO  529 AL

F.LLI
Oreficeria in Granate • Rubini 

Acquamarine

VALENZA PO

Via G. Carducci, 1 Telefono 91.968

M A R C H IO  671 AL

Carnevale Aldo
FABBRICA OREFICERÌA 

G I O I E L L E R I A

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

VALENZA PO

Marchio 160 AL

unaii

F A B B R I C A N T I

G I O I E L L I E R I

IMPORT - EXPORT

» ”, % : ,
O o lein a  JDo

VIA TRENTO, N. 6 -  TELEFONO 91.338

M A R C H I O  H 0 4  A l .

l'or la ni 
f ia n c a r lo
O R E F I C E R I A

S p e c ia l i tà :  a n e l l i  f a n t a s i a  p e r  d o n n a  e sp i l le  

V A L E N Z A  1*0  - v i a  s o l f e r i n o  4  - t è i .  HI.HO!

Vili



BANCA POPOLARE DI NOVARA
AL 31 DICEM BRE 1958

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

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

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

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

FILIALE DI VALENZA via  lega lombarda n . ó

738 al VALENZA PO

d i t t a  PASTORE e LEVA
lavorazione propria con modelli esclusivi

----------------- B racciali
---------------------------- A nelli
---------------------------------- F anfasia

Viale della Repubblica 10 c. Telefono 91.904

Giovanili

V e s c o v o

marchio 274 AL

V a le n z a  P o

via Felice Cavallotti, 29 - tei. 91 286

D I A M A N T I
C A S A  F O N D A T A  N E L  1 8 8 3

5 - 7  V ia  L. Lombarda

V A L E N Z A  - Ita lia

8 0  R u e  d u  P e l i c a n

A N V E R S  - Belgio

IX



Ih
pietre per oreficerìa e gioielleria

Boll. ORAZIO MERE6AGLIA

T E L .  9 1 . 5 8 0  ( 9 1 . 4 3 6 )

V A L E N Z A  P O

la lavorazione 

del le pietre 

sintetiche,dure, 

tini e di colore

Si eseguo
no lavorazioni 
di qualunque 
t a g l i o , su 

commissione

• Zaffiri bianchi • Topazi • Rubini • Corallo  • Giada

• Zaffiri bleu • Smeraldi • Pietre dure  • Turchese • Perle coltivate

( I T A L Y )

t u t t a  i ’ o re fic e ria  con p ie tre  d i co lo re

x



FABBRICAZIONE PROPRIA UI GIOIELLERIA 

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

i

V IS C O N T I
&

B A L D I
M A R C H IO  2 2 9  AL

V IA  D A N T E , I O -  T EL 91  2 5 9  -  V A L E N Z A  P O

diL a v o r a z i o n e  

I t a l i  AN  A 

M  E T A L L O  

A  R T IS T IC O

Fabbrica

C . C . I .  A. 

Alessandria 9021

C . C  P. 2 3 / 2 0 4 7 6

DEBERNARDI
e

CORNAGLIA

A r g e n t e r i a

specializzata in:
j:j: C O R N IC I

£ : C O F A N E T 1 I

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

P O R T A G IO IE L L I 

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

S O P R A C U L L A  

P O R T A R O S A R I 

S  P O R T A C IP R IA

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

A L E S S A N D R IA

G A M I E R 1 1E T T O R E  (  F R A T E L L O
G I O I E L L I E R I

U f f ic i :  A L E S S A N D R I A  

V ia  T r e n to ,  1 -  T e l.  31.11 

C.C.I.A. A lessandria  31787

E x p o r t F a b b r ic a :  V A L E N Z A  

V ia  A s t i ,  8  T e l.  9 1 .7 0 5  

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

Ufficio vendita delle fabbriche 

di o re f ic e r ia  e g io i e l l e r i a :

GA R A V E L L I  ALDO  

ANNARATONE PIETRO 

M O L I N A  O T T A V I O  

SEDE CENTRALE: VALENZA PO (Alessandria) via Dante, 9 - Tel. 92.324 - C.C.I.A. Alessandria 64.770 

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

XI



•. r. I.
p er i m e ta lli p re z io s i

V A L E N Z A

per tradizione al servizio dell'arte orafa

U f f i c i  -  v ia  t r i p o l i ,  1 - t e l e f o n i  9 3 .1 1 4  '  9 3 .1 1 5  -  S t a b i l im e n to  - v i a l e  r e p u b b l i c a ,  3 9  -  t e le fo n o  9 3 .1 1 6
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Oreficeria
V IA  TRIESTE, S - TELEF. 91.671

Valenza
\ e 1

Polpo t u t t a  

la  clientela un felice

Iflataie!

RIM ANNARATONE
t j i o i e U e ' t t a

Alla Spett. Clientela BUON NATALE!
Via Sass i ,  9 

T e l e f o n o  91051 - V A L E N Z A

XII!



Una novità assoluta nel campo delle apparecchiature di fusione:

Fonditrice e le ttrica  e centrifuga combinate per la colata 

e la centrifugazione simultanea di m etalli a punto di fusione

inferiore ai 2.000° C.

m o d . H LS  -  1

Fonde e centrifuga elettricamente:

• ARGENTO
• ORO GIALLO

* • ORO BIANCO
• LEGHE PLATINATE

• PLATINO

Una fusione

• RAZIONALE
• IGIENICA

• METALLURGICAMENTE PERFETTA

Brevetto mondiale
«

Richiedete l'opuscolo  illustrato oppure  senza alcun im pegno la visita di un ns. incarica to  che vi potrà fo rn ire  

ogni dettag lio  tecnico.

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

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

IMPERIALI & BELTRAMINI - MILANO - P.ìs BORROMEO, 14 - TEL 898.626

XIV
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O ra fa  V a lenzana

l ' " O r a f o  V a le n z a n o , ,

e le D i t t e  i n s e r z io n i s t e  p o r g o n o

agli associati, agli abbonati, agli enti ed alle associazioni orafe, ed 

a tutti gli o ra fi d 'Ita lia  - fabbricanti, commercianti, dettaglianti, il 

loro più sincero augurio di fe lic i feste N a ta liz ie  e di un proficuo 

e sereno lavoro per tutto il M illenovecentosessantuno , esprimono 

la speranza che nel prossimo anno tutti i problemi della categoria 

agitati e discussi nel Millenovecentosessanta possono trovare una 

giusta, positiva soluzione, equa per tutte le parti interessate in modo 

da consentire al nostro settore un armonico e sano sviluppo nel 

p iù  v a s t o  q u a d r o  d i  t u t t a  l ' e c o n o m i a  n a z i o n a l e .

buone

2



PERTRANSIIT BENEFACIENDO

Se l'arte dell'oreficeria annoverasse fra i suoi nomi gloriosi soltanto quello del gran
de Benvenuto Cellini, si potrebbe ritenere che l'ab ilità  od il genio dell'orafo non 
possono andar disgiunti da un carattere che definiremmo perlomeno... difficile.
A questo proposito sono troppo noti per citarli gli innumerevoli episodi che il Cel
lini stesso racconta nella sua « Vita » é che dimostrano la focosità, l'irruenza, la 
prepotenza persino del suo temperamento.
Genio e sregolatezza si può dire, riesumando un trito luogo comune, e, purtroppo 
non viene altro alla mente per riassumere in due sole parole g li opposti poli fra  
i quali oscillò la tempestosa vita del più insigne orafo italiano.
Ma, quasi in contrapposizione ecco la vita di un altro orafo, vissuto prima di lui 
e assurto in morte agli onori dell'altare.
Non si può davvero negare che l'oreficeria sia una arte sorprendente, ma è ancor 
più difficile farlo quando Si tratta degli uomini che la praticano!
Eligio, l'orafo di Cadillac, è la più chiara dimostrazione. di un altro, ben diverso 
binomio: genio e virtù!
Se la vita d i Eligio come Santo, pur nella sua bellezza e nel suo insegnamento 
cristiano può sembrarci ben poco differenziata da quella d i moltissimi a ltri santi 
che tanto han fatto per la loro fede, tutti però dobbiamo riconoscere il magnifico 
esempio di probità che ci offre Eligio il i  quanto uomo. Probità che —  lo si noti 
bene! —  non g li ha impedito di raggiungere le più alte vette del successo terreno. 
Un'ottima lezione, da meditare molto, specie da coloro che cercano di raggiun
gere ogni loro meta seguendo le vie traverse.

*  *  *

Se Benvenuto Cellini è per le sue opere e per la sua 
vita molto conosciuto in una larga cerchia di perso
ne. S. Eligio, orafo e vescovo, è poco conosciuto da
gli eredi e continuatori stessi della sua arte. Ciò de- 
vesi alla distanza di tempo che corre dall'orafo di Ca
dillac (588) all'artista fiorentino (1550) e dal fatto che 
trovandosi agli onori degli altari, la sua aureola mi
stica di santo confonde quella d'orafo.

' Siamo al tempo delle grandi affermazioni cristiane e 
dell'organizzazione della Chiesa.
A distanza, poco più di un secolo, dall'editto di Mi
lano di Costantino si hanno le figure giganti della fede 
di Ambrogio e Agostino.
Il nostro Eligio, contemporaneo de! grande Gregorio

1°, detto Magno è il primo Santo in ordine di tempo, 
che non proviene dalle professioni liberali dalle armi, 
bensì dall'esercizio di un mestiere.
Detto ciò crediamo cosa, non del tutto inutile, portare 
a conoscenza dei nostri lettori quanto storia e leg
genda hanno detto di lui.
Eligio nacque a Cadillac, località presso Limoges 
(Francia centro occidentale) verso il 600 da genitori 
profondamente cristiani. La madre coltivò gelosamente 
nel figlio le due principali virtù cristiane: carità e 
purezza.
Il padre l'aveva posto giovinetto, presso l'orefice Ab- 
bone, sopraintendente della zecca di Limoges. Reca
tosi poi a 'Parigi e presentato all'orafo regio, questi lo
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prese sotto la sua protezione avendo rilevato nel gio
vane buone disposizioni all'arte.
Siamo ai tempi di Gotario I re di Neustria (Francia 
del nord-est) e lo storico del tempo ci dice che « com
plessa era l'arte dell'oreficeria e che l'alunno non 
doveva solo imparare a lavorare il nobile metallo, 
ma gli occorreva fantasia e senso artistico per dise
gnare gli oggetti che egli doveva fare.
Il giovane Eligio nella bottega dell'orafo, regio (Bo- 
bone) eccelleva sia per ingegno che per onestà di 
vita e di costume.
Si narra che un giorno Clotario gli commise, in se
guito ad indicazione di Bobone la fattura di un tro- 
netto e gli fece consegnare oro e gemme in quantità 
necessari allo scopo.
Nel giorno stabilito, il giovane Eligio, consegnò il la
voro del quale molto si compiacque Clotario: grande 
fu poi lo stupore del re quando si vide presentare un 
altro tronetto perfettamente uguale al primo che egli 
aveva potuto ottenere col metallo sopravanzato. In 
verità, disse il re, a tanta onestà si possono consegna
re tutti i tesori del mondo.
Alla morte del maestro Clotario gli affidò la regia 
oreficeria e per le prove di fedeltà e di onestà date,
10 volle quale consigliere negli affari del regno. Que
sto impensierì non poco il nostro Eligio che sin dalla 
fanciullezza aveva praticato un genere di vita severo 
e ritirato per conservare illibata la propria onestà.
In quel tempo i costumi risentivano ancora dell'an
tica barbarie nonostante l'affermarsi della Chiesa nei 
due poteri - religioso e civile.
Uomo fatto con uno spirito puro e profondo di ca
rità, posto in una posizione di preminenza nella so
cietà, pensa alla propria santificazione. Quindi si dà 
un ordine di vita a cui si atterrà fedelmente: lavoro 
indefesso, lettura di libri sacri che terrà anche lavo
rando sotto gli occhi meditazioni profonde sulle verità 
eterne, orazioni, penitenze e digiuni. Ai poveri donava 
tutto quanto sopravvanzava al suo lauto stipendio, 
dedotto il poco necessario per vivere; mutava gli sfar
zosi abiti del suo grado in povere vesti per avere de
naro per riscattare quanti più schiavi poteva.
11 suo biografo, Vescovo di Rouen, contemporaneo, per 
dire come gli stavano a cuore i poveri, scrisse che 
tutte le volte che egli usciva, si vedeva circondato 
come dalle api un alveare; quando lo si cercava si 
soleva dire: « va in piazza e lo troverai in mezzo ai 
poveri ».
Ma ad Eligio non stava a cuore soltanto il bisogno 
materiale dei suoi protetti ,ma bensì, e più, ü bene 
spirituale.
Coerente a questi principi fondò coi suoi denari l'ab
bazia di Solignac per gli uomini e un monastero a 
Parigi per le donne.
Pur essendo favorito dal re si manteneva in uno spi
rito di profonda umiltà.
Tranquillo d'animo, sereno sempre cercava soprat
tutto che risplendesse nei suoi atti la carità e la man
suetudine. Preferiva la carità in fatti più che in parole. 
Morto Clotario II nel 628, il figlio Dogoberto che gli

successe gli confermò la fiducia tenendolo a corte e 
servendosi di lui per gli importanti affari del regno; 
all'invidia che destava nei cortigiani rispondeva con 
la sua vita intemerata ed esemplare.
L'anno 639 fu decisivo nella vita di Eligio.
Morto re Dogoberto e successogli in minorità Clodo- 
veo II, si rendeva più che mai necessaria la perma
nenza a corte del saggio ministro del padre.
Si erano nello stesso tempo rese vacanti, per la morte 
del vescovo Acario, la diocesi di Noyon e di Touray 
aventi territori con molta gente ancora idolatra e 
richiedenti perciò un pastore di polso, zelante e di
sposto al sacrificio. I vescovi di Francia stimarono che 
l'uomo più adatto a coprire il posto era Eligio, e di 
ciò convinti, nonostante le sue riluttanze, lo elessero: 
egli chiese si concedesse il tempo necessario per pre
pararsi.
Così: nell'anno 640 e ordinato vescovo, e per ben 20 
anni percorse infaticabilmente il territorio della dio
cesi fra genti selvaggie fra boschi e paludi a predi
care l'Evangelo distaccandole dai loro idoli, e conver
tendole alla fede cristiana.
Pure fra le fatiche del suo ministero ricreava lo spirito 
riprendendo gli strumenti dell'orafo e costruendo urne 
per reliquie di santi, oggettb d'arte nel quale già da 
laico era specializzato.
Invecchiato e stanco ebbe la rivelazione della sua 
prossima morte che avvenne il T Dicembre 659. 
Artista nel senso più ampio della parola ha lavorato 
oro e gemme per i sovrani della terra; apostolo cri
stiano si lavorò una corona di gloria.
Si narra che la regina Batilde si spogliasse dei suoi 
ornamenti di oro per adornare la cassa ove fu ripo
sto il suo corpo. Si voleva seppellire nel monastero di 
Chelles da lui fondato, ma si preferì farlo riposare a 
Noyon in mezzo al gregge di cui fu pastore benefico. 
Così gli orafi hanno in S. Eligio orafo, un Santo a 
protettore, e la Chiesa un santo orafo.

PAOLO DEMICHELIS
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Tutto ciò che viene pubblicato in questa rubrica proviene da precise informazioni tratte dalle più serie pubbli
cazioni specializzate o da articoli appositamente compilati da studiosi e scienziati nel campo mineralogico e gem- 
mologico, od infine da dichiarazioni ed opinioni espresse da persone qualificate che si occupano della produ
zione e del commercio delle pietre preziose. Ognuna di esse si assume la piena ed incondizionata responsabilità 
delle proprie affermazioni.

La provenienza del materiale pubblicato è ampliamente documentata e, quando espressamente richiesto, ne viene 
citata la fonte.
Poiché questo materiale non è destinato a servire per scopi commerciali o pubblicitari, ma è invece pubblicato 
per fornire la più ampia e circostanziata informazione gemmologica ai nostri lettori, la riproduzione, anche par
ziale, del testo è vietata se non si é Tn possesso di autorizzazione scritta della Direzione deH’«Orafo Valenzano». 
Tale autorizzazione viene rilasciata con la massima facilità e sollecitudine quando essa dipenda esclusivamente 
dalla Direzione della rivista, ma sempre che la riproduzione del testo non serva a scopi reclamistici e non av
venga per frasi incomplete che ne possano comunque alterare il significato.

Qualsiasi violazione dei divieti contenuti in questa nota — emanati col solo intendimento di tutelare l’attendi
bilità della rubrica — sarà immancabilmente perseguita a termini di legge.

Nuove applicazioni
della

Sintesi dello Smeraldo
Un nuovo succedaneo dello smeraldo, che porta il suggestivo nome di « Emerita » è 
stato prodotto nel Tirolo da Johann Lechleitner.

Benché la nuova pietra sia classificabile come una forma di smeraldo sintetico (e la 
relazione di Holmes e di Crowingshield appoggia questa classificazione documen
tandola esaurientemente) essa differisce dagli altri smeraldi non naturali attualmente 
in commercio per un originale accorgimento produttivo. Il procedimento di sintesi 
—  come per il Chatham e l'Igmerald —  è sempre quello di immergere un cristallo —  
seme in una soluzione nutritiva della stessa composizione chimica dello smeraldo e 
di far cristallizzare intorno ad esso la soluzione stessa.

La differenza consta essenzialmente in due particolari: mentre nelle sintesi prece
denti il cristallo seme è di dimensioni trascurabili e viene poi addirittura eliminato 
con il taglio dopo la formazione del cristallo completo, nella pietra prodotta da 
Johann Lechleitner, il cristallo-seme raggiunge misure assai grandi e —  precisa- 
mente —  di poco inferiori alla gemma finita; inoltre esso è già tagliato nella stessa 
forma che dovrà avere la pietra al termine del trattamento. Dopo di che-basterà 
far crescere intorno ad esso un leggero strato di sintesi di smeraldo e procedere poi 
alla levigatura per giungere al risultato finale.

Le notizie ed illustrazioni pubblicate 
nel presente articolo sono tratte da 
« Gems and Gemology » - la nota 
rivista del Gemological Institute of 
America e sono dovute alle ricerche 
di Ralph J. Holmes della Columbia 
University e di G. Robert Crowning- 
shield del New York Gem Trade La
boratory.
Cogliamo l'occasione per ringrazia
re Gems and Gemology della gen
tile concessione.
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Sezione trasversale di smeraldo Lecbleitner 

cabochon mostrante la consistenza relativa 

dello strato esterno di smeraldo sintetico 

comparata alla misura del berillo-seme. Lo 

spessore di accrescmento è contrassegnato 

dalla circostante striscia scura.

N e lle  funz ion i d i cristallo-seme vengono im p ie ga ti b e r illi n a tu ra li inco lo ri o di 
debo le  co lo raz ione e for's'anche de lle  vere e p rop rie  acquem arm e n a tu ra li. Com 'è  
evidente, la  g randezza de l seme va a tu tto  van tagg io  de lla  ra p id ità  d i produzione. 
In fa tti, anziché a ttendere il  com pleto sviluppo d i una p ie tra  (come avviene ne l caso 
de llo  sm eraldo C hatham ) sarà suffic iente che il  seme venga ricoperto  da uno strato  
abbastanza spesso pe r po te r sopportare senza dann i la lev iga tu ra .

L'esistenza d i una p ie tra  d i questo genere p ropone una serie d i quesiti d i com para 
zione con le p ie tre  autentiche e d i sintesi fino ad  og g i in c irco laz ione. Cercheremo, 
u tilizzando  i risu lta ti recentemente esposti da i c ita ti au to ri, d i p o rre  in evidenza le 

diffe renze p iù  no tevo li che consentano ad  un osservatore non superfic ia le  e do ta to  
d i m odern i mezzi d i ricerca d i d is tinguerla  d a g li a ltr i sm erald i, n a tu ra li o d i sintesi. 
Facciamo no tare fra  l'a ltro  che nel caso in esame sorge una im po rtan te  questione  
d i nom encla tura la  qua le  non può essere sb riga ta  dicendo che lo sm eraldo Emerita 
« non può essere de fin ito  nè sintetico nè im itaz ione  » come ha a ffre tta tam e n te  con

cluso una rivista consorella. La esatta denom inazione, come g ià  accaduto in passato, 
p e r a ltre  sintesi deve essere ben po nde ra ta  ed  ev ita re  la  confusione che po trebbe  
sorgerne in fu tu ro  ed i conseguenti strascichi, sempre penosi pe r tu tte  le p a rti in 

causa. Come g ià  abb iam o accennato, ne ll'a r tico lo  apparso su « Gems an d  Gemo- 

logy  » sono diffusam ente spiegate le ra g io n i pe r cui questa p ie tra  può essere 
senza esitazione ind ica ta  come sintetica. Pur prevedendo che qualche a ltro  au tore  
po treb be  sollevare ob iez ion i m a rg ina li, siamo anche no i convin ti che ta le  denom i
nazione fin irà  con l'essere unanim em ente a d o tta ta  da tu tti g li studiosi d i gem- 

m ologia .

L 'abbondanza  de l m a teria le  sul qua le  si sono svolte le  ricerche d i C row n ingshie ld  e 
Holmes ha permesso una esauriente docum entazione de lla  qua le  ripo rtiam o  g li 
elem enti che ci sembrano più im portan ti.

Peso specifico

Per ciò che rig u a rd a  la  de term inazione de l peso specifico, esso viene ritenu to  utile  
in sede d i iden tificaz ione , ma d i scarso sign ifica to . In fa tt i,  i semi d i be rillo  u tiliz 

za ti nei cam pion i in esame erano d i peso specifico a lqu an to  va ria b ile , e pure va r ia 
b ile  era rig u a rd o  a l p rodo tto  fin ito  la  p roporz ione  tra  la  p ie tra  na tu ra le  e la  p ie tra  
sintetica. Com unque, secondo le rileva z io n i i l  peso specifico oscilla da un valore  

minim o d i 2 ,649 a d  un massimo d i 2,707 (valore medio 2,684).

Durezza - fra ttu ra  - colore

La durezza superfic ia le  è risu lta ta  coincidente con que lla  de g li a ltr i sm eraldi sia 
na tu ra li che d i sintesi. La fra ttu ra  —  d i tipo  concoide  —  non tiene conto de i confin i 
fra  seme e rivestim ento d im ostrando così la  lo ro  con tinu ità  cris ta llog ra fica . M acchie  

sparse —  a l lim ite  dp lla  zona d i accrescimento  —  sim ili a pe llico la  esistono negli 
esem plari d i p iù  an tica p roduzione e si pensa possano de rivare  d a lla  im perfe tta  
p u litu ra  d e l seme. Tale inconveniente in fa tt i non si m anifesta p iù  nelle p ie tre  di 
produz ione  p iù  recente. La p ro fo n d ità  de l co lore d ipende d a lla  intensità crom atica

Due visioni di Emerita a differenti ingrandi

menti (5 diametri la prima e 15 diametri la 

seconda). Notare la variazione di crescita so

pra le differenti facce. Nella seconda fotogra 

fia sono perfettamente evidenti le variazioni 

di rilievo dello strato di accrescimento cri

stallino.
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Q uesto  p a rtic o la re  d e llo  strato  esterno  m o 

stra gli esagoni grezzi sparsi che co m p ro 

vano un con tem po raneo  p a ra lle lo  a c c re s c i

m ento d e llo  strato . Essi partono au tono m a

m ente da vari punti d e lla  su p e rfic e  e c re s c o 

no fino a lla  com ple ta  sa ldatu ra  ( In g ra n d i

m ento 10 d ia m e tri; .

dell'accrescim ento d i sm eraldo sintetico e da l suo spessore (che non supera mai il 

mezzo m illim etro). In ogn i m odo, esso non ra gg iunge  nei p rim i esem plari la p ro fo n 
d ità  e la ricchezza d i co lore de llo  sm eraldo na tura le . N e g li u ltim i cam pion i invece 
un netto m ig lioram ento consente d i classificare la co loraz ione come p iù  be lla  di 

quella d i m o lti sm erald i na tu ra li og g i in commercio, benché na tura lm ente in fe rio re  
ai m ig lio r i t ip i d i sm eraldo.

Rifrazione - Trasparenza e inclusioni - Fluorescenza

Due notevoli ca ra tte ri d is tin tiv i de ll'E m erita  sono: un p iù  e levato indice d i r i f ra 
zione nei con fron ti d e g li a ltr i sm eraldi sintetici, e l'accen tua ta  trasparenza dovuta  
tanto a l m inor numero d i inclusioni che a lla  debole  o nu lla  co loraz ione de l seme di 
berillo . Se il  p iù  a lto  indice d i r ifraz ione  consente a llo  sm eraldo d i Lechleitner una 
netta d istinzione d a g li a ltr i sm eraldi sintetici (ponendolo  ne lla  gamma d e g li ind ic i 
di rifraz ione  de g li sm eraldi na tu ra li) , la  m aggiore trasparenza consente ad  esso 
non solo d i d iffe ren z ia rlo  d a l Chatham  ( il qua le , come è noto, presenta un gran  
numero d i inclusioni), ma anche d a lla  m agg io r pa rte  d e g li sm erald i na tu ra li. 
L'intensa fluorescenza rossa de g li sm erald i sintetici Chatham  è una de lle  m agg iori 
caratteristiche che perm ette d i d is tinguerli d a g li sm erald i n a tu ra li. Le nuove p ie tre  
hanno fluorescenza rossastra, v isibile sotto luce u ltra  v io le tta  a d  onde lunghe; tu t
tav ia  l'e ffe tto  è meno intenso d i que llo  osservato neg li sm eraldi Chatham  ed è in 

rapporto  a llo  spessore de ll'accrescim ento.

Pietre lucida te

La luc ida tu ra  riduce in modo notevole lo spessore de lla  zona d i accrescimento de llo  
smeraldo sintetico, poiché è necessario rim uovere tutte le irre g o la r ità  d i superficie 
sviluppatesi duran te  la  cris ta llizzazione. Di conseguenza, le p ie tre  luc ida te  hanno  
un colore p iù  p a llid o  ed una trasparenza m aggiore de lle  p ie tre  grezze. In a lcun i 

casi, la  luc ida tu ra  ha rimosso su certe faccette tu tto  lo stra to d i accrescimento in 
modo da p rodu rre  una « finestra » incolore. La p ro fo n d ità  d i co lore ra gg iun ta  a 
dispetto de l lim ita to  spessore de ll'accrescim ento, d im ostra che il colore de l m ateria le  

d i copertura è d i un verde molto intenso.

Q u esta  p ie tra  cabochon m ostra fa c c e  c r is ta l

lin e  ben sv ilu p p ate  d a lla  parte  d es tra  d e lla  

p ie tra . N o ta re  il con trasto  fra  le  fa c c e  p ira 

m id a li l is c ie , il m oderato  r ilie v o  d e ll 'a re a  

in v ic in an za  deM 'asse o ttic o  e il fo rte  r ilie v o  a 

form a di increspatu re  a c cres c iu to s i in v i

c inanza  e p rec isam en te  a lla  s in is tra  d e lla  zo 

na fa c c e tta ta . (15 in g ran d im en ti).
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Q u e s ta  p ie tra  g ià  lu c id a ta ,  m o s tra  le  lin e e  

in te rn e  d i f ra t tu ra  d e l l ’a c c re s c im e n to  s in te 

t ic o .  E sse  s i p re s e n ta n o  s o t to  fo rm a  d ì s t r ia  

tu re  e so n o  una  im p o r ta n te  c a ra t te r is t ic a  d e l 

m a te r ia le  L e c h le itn e r  (5  in g ra n d im e n t i) .

C o m p o rta m e n to  a i ra g g i X  d i s m e ra ld i s in te t i 

c i  e n a tu ra li .

A ) - A c c re s c im e n to  d i s m e ra ld o  s in te t ic o  d e l 

le  p ie tr e  L e c h le itn e r

B ) -  S e m e c r is ta l l in o  in c o lo re  d e l le  s te s s e

p ie tre

C )  - T a v o la  d i s m e ra ld o  s in te t ic o  L e c h le itn e r

(s e m e  e s tra to  d i a c c re s c im e n to )

D ) - S m e ra ld o  s in te t ic o  C h a th a m

E) - S m e ra ld o  n a tu ra le  d e g l i  U ra l i

F ) - S m e ra ld o  n a tu ra le  d e l la  C o lo m b ia

G ) - A c q u a m a rin a  n a tu ra le  d e l B ra s i le

H ) -  B e r i l lo  co m u n e  d i P o r t la n d  (C o n n e c tic u t)  

La c o n c o rd a n z a  n e lle  sue lin e e  e s s e n z ia li d e i 

d ia g ra m m i m e tte  in  e v id e n z a  l ’ id e n t i tà  s t ru t 

tu ra le  d i t u t t i  i m a te r ia li c o n s id e ra t i .

TAVOLA DI CONFRONTO TRA LO SMERALDO NATURALE E GLI SMERALDI SINTETICI

CARATTERISTICHE

SMERALDI S INTETICI

SMERALDO NATURALE

Lechleitner Ig m erald Chatam

P e so  s p e c i f ic o d a  2 ,6 4 9  a 2 ,7 0 7 d a  2 ,6 4 5  a 2 ,6 5 5 d a  2 ,6 4 5  a 2 ,6 6 5 d a  2 ,6 9 0  a 2 ,7 6 8

D u re z z a 7  1 / 2 d i f f e r e n z e  in s ig n i f ic a n t i

I n d ic i t ip ic i  d i  r i f r a z io n e 1 , 5 7 5 -  1 ,581 1 , 5 6 0 -  1 ,5 6 3 1 ,561  - 1 ,5 6 4 1 ,5 7 0 -  1 ,5 7 5

C o lo re
d a  v e rd e  m e d io  a v e rd e  

c h ia ro
v e r d e  in te n s o

v e r d e  a z z u r r o g n o lo  in 

te n s o
d a  v e r d e  e  v e r d e  in te n s o

P le o c ro is m o
d a  b lu - v e rd e  d i s t i n t o  a 

g ia l lo - v e r d e

d a  b lu - v e rd e  f o r t e  a 

g ia l lo - v e r d e

d a  b lu - v e rd e  f o r t e  a 

g ia l lo - v e r d e

d a  b lu - v e r d e  a g ia l l o 

v e r d e

L u m in e s c e n z a  a i r a g g i 

u l t r a v io le t t i

d a  ro s s o  p a l l id o  a ro s 

so  d is t in to
ro s s o  in te n s o ro s s o  in te n s o

d a  ro s s o  p a l l id o  a 

in c o lo r o

S p e t t ro  d i  a s s o rb im e n to
c o n c o r d a n t i c o n  u n a  e c c e z io n e : d u e  lin e e  n e l b lu  s o n o  a s s e n ti 

n e l lo  s m e ra ld o  C h a th a m

D if r a z io n e  a i r a g g i  X c o n c o rd a n z a  in  g e n e re  (n o n  v a l id o  p e r  l ' I g m e r a ld )

In c lu s io n i e  m ic r o 

s t r u t t u r e

s t r ia tu re  d i f r a t t u r a  m i

n u te  e p a r a l le le

s t r ia tu ra  a f a s te l l i  d i p a 

g l ia  (W is p s )

s t r ia tu r e  a f a s te l l i  d i p a 

g l ia  (W is p s )  in c lu s io n i a 

2  fa s i

in c lu s io n i a 2  e  3 fa s i 

e d  in c lu s io n i c r is ta l l in e
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Strutture interne

Numerose linee d iritte  corte p a ra lle le  e sub -para lle le  costituiscono la  caratteristica  

stru ttura le  in te rna  p iù  notevole. In a lcun i casi g ru p p i d i queste linee quasi c ircon

dano la p ie tra . A pparentem ente sono de lle  minute fra ttu re  in te rne p a ra lle le  nella  

zona d i accrescimento de llo  sm eraldo sintetico.

Mezzi di iden tificaz ione

L'esame de lla  tavo la  che pubb lich iam o ne lla  pa g ina  a fianco dim ostra fa possib ilità  

d i distinguere la  nuova m ateria  p ro d o tta  da que llo  d e g li sm era ld i na tu ra li e sinte

tic i. P robabilm ente i m ig lio r i mezzi d i iden tificaz ione sono l'e leva to  ìndice d i r if ra 

zione e la  stru ttura in te rna. Am bedue i mezzi d istinguono questo sm eraldo d a g li 

a ltr i sm erald i sintetici ed  i l  secondo in pa rtico la re  lo d iffe ren z ia  d a llo  smeraldo  

na tura le . Tuttavia uno de i modi p iù  fa c ili pe r d istinguere questa p ie tra  d a lle  a ltre  

consim ili è d i osservarlo immersa in un liqu id o  che ab b ia  pressapoco il suo stesso 

ind ice d i rifraz ione  (1,55 /■ 1,60 circa). In ta l modo si no terà una chiarissima e 

stre tta striscia d i co lore verde o scuro che bo rda  la  p ie tra  ed ind ica  la  zona di 

accrescimento de llo  smeraldo sintetico.

A conclusione d i questo breve riassunto de lle  no tiz ie  sullo sm eraldo Emerita r ip o r

tiam o p e r esteso le considerazioni sulla classificazione e nom encla tura d i questa 

p ie tra  svolte da Holmes e Crow ningshie ld :

« Nonostante che questa m a teria  a b b ia  una sola caratteris tica , c'è un p icco lo  p ro 

blem a d i classificazione e nom encla tura. N on esìste alcun dubb io  pe r quanto  r i

gua rda  l'id e n tità  de lla  zona d i accrescimento, la  cui s tru ttura è la stessa d i que lla  

de llo  sm eraldo na tu ra le  o de g li sm erald i sintetici Chatham . La p ie tra  Lechleitner, 

come i l  p rodo tto  Chatham  e g li a ltr i c ris ta lli p ro d o tti d a ll'uo m o  —  come i l  quarzo  

sintetico  —- proviene da un seme d i cris ta llo  che è una p a rte  essenziale d e l processo 

e de l p rodo tto . Sebbene ne ll'enuncia re  il m etodo d i p roduz ione d e g li sm eraldi 

sintetici Chatham  si sia p a rla to  de ll'uso de i semi, non si notano ta li nuclei nel p ro 

do tto  fin ito , po iché le  p ie tre  vengono ta g lia te  da  c ris ta lli re la tivam ente g ra n d i che 

si sono sv iluppati da p icco li nuclei.

N e l nuovo sm eraldo sintetico, il seme grande  fa  p a rte  de l corpo de lla  p ie tra  fin ita . 

Tuttavìa fondam enta lm ente non c'è alcuna d iffe renza tra  questo e g li a ltr i sm eraldi 

sintetici, sia come p ro d o tti e sia come p rin c ip io  base de l processo. I l  m etodo per 

creare en tram bi questi sm era ld i è iden tico: lo  sm eraldo sintetico viene depositato  

con continu ità  c ris ta llo g ra fica  su un seme. Lo spessore de l rivestim ento e la  re la tiva  

proporz ione d i seme e d i sintetico non cam bia la  classificazione base de l p rodo tto .

A questo rigu a rd o  essi sono sim ili a i m o lti sm eraldi ed a lle  a ltre  p ie tre  n a tu ra li d i 

colore in cui si trovano con frequenza vasti « tunnels » o a ltre  po rz io n i inco lo ri.

N e lle  m ani d i un esperto ta g lia to re  le p a r t i co lo ra te  d i ta li p ie tre  na tu ra li p a rz ia l

mente co lo ra te  possono essere situate (d i solito a lla  base) in modo ta le  da conseguire 

un 'u n ifo rm ità  com pleta d i co lore, specialmente quando la  p ie tra  viene esaminata 

d a ll'a lto . E' so ltanto quando ta le  p ie tra  è immersa in un liq u id o  che a b b ia  circa il 

suo p ro p rio  ind ice d i rifra z io n e  che si percepisce la  lim ita ta  d is tribuz ione d i colore.

N e lla  figu ra  nove abb iam o un esempio: uno sm eraldo na tura le  « cabochon  » molto 

be llo  è immerso in ta le  liq u id o  e si nota che, in questo caso, i l  co lore verde è lim i

ta to  ad  uno stra to molto stretto de lla  base. Nonostante il fa tto  che la  p iù gran  

p a rte  de l m a teria le  è be rillo  inco lo re, nessuno ha mai esitato a chiam are una ta le  

p ie tra  sm eraldo, finché è soddisfacente l'e ffe tto  to ta le  d i colore. In a ltre  pa ro le , 

la  p roporz ione  d i m a teria le  co lo ra to  e d i non co lo ra to  non è mai stata ne lla  desi

gnazione de lle  p ie tre  n a tu ra li un crite rio  fondam enta le . N on c'è qu ind i nessuna 

rag ione  d i p rende rla  in considerazione nel caso d e g li sm erald i s in te tic i ».

TECHNICUS

Pietra faccettata immersa in un liquido con 

indice di rifrazione di 1,60 circa. In essa l’ac

crescimento di smeraldo sintetico si presenta 

come una stretta striscia scura che circon

da il sottostante berillo-seme. Le numerose 

inclusioni che si notano appartengono ap

punto a quest’ultimo. (6 ingrandimenti).

Smeraldo naturale tagliato a cabochon immer

so in un liquido con appropriato ìndice di 

rifrazione. La pietra mostra nettamente la li

mitata distribuzione del colore alla sua base. 

(5 ingrandimenti).



In  a ttesa  d e lla  abolizione  

d e l m onopolio s ta ta le  

su lla  im portazion e delVoro

Le Richieste
degli Operatori Orafi

E' allo studio del Mincomes (Ministero del Commer
cio con l'estero) — ed è attesa con particolare inte
resse negli ambienti relativi — la notizia della abo
lizione del « monopolio statale sulì'importazione del
l'oro » che venne creato il 10 Novembre 1935, per 
controllare la assai tesa situazione mercantile, dati i 
particolari momenti in cui si dibatteva allora lo Stato. 
L'abolizione del monopolio (che rappresenta ora in 
un intralcio al commercio ed una inutile burocrazia) 
ed il conseguente ritorno alla libera importazione del
l'oro, previa licenza, è un giusto provvedimento tanto 
atteso e sospirato dagli operatori di commercio, o qua
si, dal lontano 1940, epoca in cui, cessate le scorte 
che lo Stato aveva accantonato e da ripartire a chi 
di diritto, il commercio entrò in aperta crisi, sfociando 
in una illegale corrente di scambi e provocando la 
conseguente corsa del rialzo del prezzo, l'azione in
flazionista ed il nascere del contrabbando.

L'istituzione della licenza per importazione, autorizza 
qualsiasi ditta privata a rivolgersi al Mincomes (Di
rezione Generale delle valute) per ottenere regolare 
nulla-osta per l'acquisto sul mercato di minor prezzo e 
dando anche la possibilità di trattare il « greggio » in 
cambio di manufatti della nostra oreficeria artigiana 
e industriale, aprendo così una assai vasta rete di 
scambi la maggior conoscenza dei nostri prodotti, lo svi
luppo al nostro artigianato, il benessere non indiffe
rente al nostro commercio.
E' noto che gli orafi, gli orefici, i gioiellieri, i com
mercianti sono sempre ricorsi, pei4 le loro necessità, 
ai banchieri dei metalli preziosi, unici acquirenti dello 
Stato, e poiché la situazione non ha mai accennato ad 
una normalizzazone, gli interessati — in disagio per 
mancanza di oro greggio —» hanno sempre insistito 
per ottenere delle provvidenziali disposizioni atte a 
garantire l'attività del settore. Si arriva così al 16 
aprile 1957, quando si inizia una nuova regolamenta
zione del mercato ai fini del rifornimento: e, finalmen
te, oggi i mercati di Zurigo, Londra e New York sono

i principali mercati sui quali viene acquistato l'oro per 
i commercianti italiani.
Ecco sorgere alcuni problemi di ordine pratico con
seguenza del ritorno alla normalità; problemi, che, — 
si dice negli ambienti commerciali — hanno un certo 
peso in quanto interessano e gli utili e le perdite che 
gli operatori spesso debbono affrontare:
1°) il metallo, ripartito dalla gestione statale, ai ban
chi dei metalli preziosi, oltre a non offrire un apprez
zabile utile, a volte, degenera una vera perdita, in 
quanto al « banco » spetta un utile del 0,10% sul 
prezzo dell'oro, mentre l'ufficio imposte ha il diritto di 
tassarlo sul capitale impiegato nella misura del 10%; 
2°) non è rappresentata poi, come un interesse eco
nomico, la compra vendita per quei banchieri la cui 
attività resta ristretta a tale operazione;
3°) il fisco giudica di poter calcolare l'imponibile sul
la quota di un presunto reddito del 10% del capitale 
impiegato, poiché considera che l'aggio del 0,10% è 
largamente superato nella manipolazione nella mani
fattura dell'oro.
Dopo queste sommarie esposizioni e dopo questo ti
mido passo dello Stato verso il libero commercio del
l'oro, ci piace formulare altrettanto timidamente ma 
con serena coscienza le richieste avanzate dagli ope
ratori quelle che riteniamo fondamentali. Tra l'al
tro, va, ricordata la revisione del pagamento dei « di
ritti amministrativi » oggi in vigore e sempre corrispo
sti allo Stato nella misura del 0,50% e che dopo la 
abolizione del monopolio graverà sul commercio nella 
ragione di lire 3500 per ogni chilogrammo di oro re
perito su piazza. Non ultima la richiesta della « reale » 
valutazione da parte degli uffici competenti, dei «red
dito tassabile ».
Formuliamo per tanto la speranza di veder presto il 
passaggio del commercio dell'oro dal « monopolio » 
alla « importazione a licenza » per la giustezza della 
richiesta degli operatori e per la equità dell'azione da 
essi intrapresa.

STEFANO MARIO LASAGNA
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L’imposta di R.M. sui
redditi ARTIGIANI

Nel numero scorso di questa Rivista, abbiamo parlato 
dell'attuale posizione degli artigiani nei confronti del
le leggi tributarie, con particolare riferimento ai rap
porti di lavorazione per conto di terzi ed ai loro ri
flessi ai fini dell'IGE.
Riteniamo ora utile intrattenere i lettori sulle dispo
sizioni vigenti circa la classificazione dei redditi arti
giani agli effetti della imposta di Ricchezza Mobile e 
la loro tassazione nella categoria C-1 di tale tributo. 
Com'è noto, con l'anno 1960 è entrato in applicazione 
il nuovo Testo Unico delle Imposte Dirette (tra le quali 
imposte è compresa la R.M.), e precisamente il T.U. 
29-1-1958 n. 645.
L'art. 85 di questa legge, stabilisce tra l'altro che sono 
classificabili in categ. C-1 anche i redditi prodotti 
nell'esercizio « di imprese organizzate prevalentemente 
con il lavoro proprio del contribuente e dei compo
nenti della famiglia ».
Il Ministero delle Finanze, con sua circolare del 18-12- 
1959, afefrma che la norma sopra citata (applicabile 
dal 1° luglio 1959, come avverte altra circolare ema
nata in data 11-7-1960) «si conforma alla nozione 
dei piccoli imprenditori contenuta nell'art. 2083 del 
Codice Civile ».
In tale norma dovrebbero quindi rientrare anche i 
redditi artigiani, essendo gli artigiani esplicitamente 
menzionati nell'art. 2083 del Codice Civile, che defi
nisce il concetto di piccolo imprenditore.
Senonchè per la nota riserva contenuta nella legge 
sulla disciplina giuridica dell'artigianato (art. 20 della 
legge 25-7-1956 n. 860), le leggi fiscali vigenti non 
sono applicabili agli artigiani, eppertanto si rende ne
cessario regolare la materia con il varo di apposite 
norme legislative, di norme cioè che si riferiscano alla 
sola categoria delle imprese artigiane.
Sulla base di queste premesse, la stessa circolare 
18.12.1959 aggiunge che il Ministero delle Finanze ha 
preso contatto con quello dell'Industria e del Commer
cio per la preparazione di un disegno di legge che 
fìssi i criteri per la classificazione in categ. C-1 dei 
redditi degli artigiani iscritti all'albo tenuto dalla Ca
mera di Commercio, e, in attesa che la questione ven
ga definitiva sul piano legislativo, invita gli Uffici delle 
Imposte a continuare ad applicare, come per il pas- 
passato, le disposizioni attualmente in atto, contenute 
in due" circolari emanate una nell'anno 1946 e l'altra 
nel 1955.
Alla stregua di queste istruzioni, la tassazione in R.M. 
dei redditi artigiani continua quindi ad essere rego

lata non da una precisa norma di legge, ma da sem
plici circolari ministeriali aventi comunque per gli uf
fici delle Imposte carattere vincolante.
Tali istruzioni hanno dato luogo a molte perplessità; 
taluno considera la circolare del 1946 (quindi anche 
quella del 1955, emanata in armonia con le nuove 
disposizioni della legge sull'apprendistato promulgata 
in tale anno e semplicemente a correzione dei criteri 
relativi agli apprendisti occupati nell'azienda) addirit
tura incostituzionale (1) perchè modificatrice delle nor
me di legge, altri invece la considera interpretativa in 
senso lato delle disposizioni legislative (2) e perciò 
perfettamente valida, il che conferma ancora una vol
ta quanta incertezza vi sia nel campo tributario. 
Comunque, quali che siano le discussioni teoriche su 
enunciate, giova qui riassumere il contenuto delle cir
colari stesse, perchè esse fissano per l'appunto le nor
me che gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette sono 
tenuti ad applicare in attesa della emanazione dell'ap
posita legge ora allo studio, o fino a quando non ven
ga disposto altrimenti.
Tali norme pongono a base dellq classificazione in 
cat. C-1 delle aziende artigiane i seguenti criteri:
— il reddito deve essere prodotto « prevalentemente » 

dal lavoro e dalla partecipazione personale al la
voro stesso dell'artigiano e dei suoi familiari e di
pendenti, « e non dal capitale impiegato »;

— l'impiego del capitale ha da essere limitato a quel
lo « necessario » per l'acquisto degli attrezzi, mac
chinari, materie prime, merci e manufatti occorrenti 
per la lavorazione « su ordinazioni della cliente
la »; esso non deve estendersi « in parte rilevante » 
alla produzione di manufatti per « conto del
l'azienda »;

— l'impresa non deve occupare più di quattro operai 
a carattere continuativo e non più di due appren
disti; nel numero vanno compresi anche i familiari, 
parenti od affini, mentre sono esclusi « i lavoratori 
saltuari ed occasionali ».

Come è facile osservare, le disposizioni vigenti (vedi, 
specialmente, le espressioni tra virgolette) non sono 
molto chiare e nella pratica attuazione hanno dato 
luogo ad alcune incertezze, originando anche varie 
contestazioni trascinate talvolta per molto tempo.
Esse comunque fissano criteri, sia pure empirici, per 
la individuazione del reddito artigiano da classificare
— a richiesta del contribuente — in categ. C-1. 
Criteri che, logicamente, vanno applicati caso per ca
so, dopo il vaglio della complessa posizione di da
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scuna azienda, non potendosi ad evidenza genera
lizzare i vari concetti racchiusi nelle norme su riportate 
anche perchè il dinamismo aziendale modifica a volte 
nel corso del tempo i presupposti sui quali si basa la 
classificazione, proietta la sua luce in modo nop sem
pre uniforme, costante e, in altre parole, porta alla 
inclusione del contribuente per un verso in una cate
goria d'imposta e per altro verso in un'altra.
Il criterio ora adottato dall'art. 85 del nuovo Testo Uni
co (che, ripetiamo, non è applicabile agli artigiani) è 
stato certamente ispirato a motivi economico-sociali, a 
difesa delle piccole imprese che tanta importanza han
no in Italia, per cui la sua applicazione dovrebbe 
riuscire più favorevole ai contribuenti. Ma lo sarà nel
la pratica attuazione? L'inciso « prevalentemente » usa
to dal legislgtore a proposito dei redditi di categ. C-l, 
non darà origine ad interpretazioni incerte, restrittive, 
non univoche, anzi difformi da luogo a luogo, e qual
che volta persino a vessazioni, sia pure del tutto invo
lontarie? Gli Uffici sono pur sempre composti di uo
mini, e gli uomini possono sbagliare, sia pure in buona 
fede.
Ora, poiché dicevamo dianzi devesi approntare il pro
getto di legge per la tassazione dei redditi artigiani, 
ameremmo, per la tranquillità degli artigiani orafi, che 
gli organi competenti studiassero a fondo il problema, 
anche sulla scorta delle esperienze passate, e !o por
tassero a soluzione rapidamente e nel migliore dei 
modi.
E, con esso, in un quadro più generale sul quale è 
bene posare lo sguardo in questa come in ogni altra 
occasione, si creasse inoltre un sistema di amministra
zione della giustizia tributaria più efficace di quello 
odierno, fondato sulla vera divisione dei poteri, come 
si addice ad un Paese retto dalla legge che, come il 
nostro, varvta tradizioni secolari, universalmente rico 
nosciute, nel campo del diritto. Un ordinamento più 
aderente all'anelito di giustizia che è in noi tutti, ispi
rato ai principi sanciti dalla costituzione, alle esigenze 
di libertà e di eguaglianza di « tutti » di fronte alla 
legge, e quindi con parità assoluta di diritti e doveri

per il Fisco come per i contribuenti. Un sistema, cioè, 
in cui una parte non sia come oggi in molti casi giu
dice di se stessa, ma in forza del quale coloro che 
sono chiamati ad amministrare la giustizia tributaria 
siano del tutto indipendenti per nomina e per funzioni, 
custodi ed interpreti della legge e soltanto di questa, 
capaci di temperare le richieste a volte errate, talvolta 
addirittura esose, dell'Amministrazione pubblica, come 
di stroncare le eventuali resistenze ingiustificate della 
parte contribuente.
Si varasse cioè quel tal progetto di riforma del con
tenzioso predisposto da giuristi ed esperti, inteso ad 
assicurare la valida difesa dei sacrosanti diritti dei cit
tadini in campo tributario, progetto che giace oramai 
da troppo tempo. Tutto cioè perchè la perequazione 
fiscale, di cui tanto si parla, venga ad avere un signi
ficato reale, positivo, concreto, per gli artigiani orafi 
come per tutti i contribuenti, e non sia invece un mito, 
un'espressione sterile e vuota, una cosa avviata a di
venire, come taluno giustamente paventa, « l'araba 
fenice » (3).
In altri termini, non assuma dinnanzi ai nostri occhi 
le sembianze di quella sorta di uccello sacro e favolo
so, con bellissime penne rosse ed auree, desiderato ma 
introvabile, che secondo alcuni si dava da fare per 
bruciare e seppellire il corpo del padre, secondo altri 
il suo stesso corpo: nel nostro caso, il corpo... della 
stessa perequazione tributaria, padre e figlia. 
Settembre 1960.

PIERO RAITERI

(1) Così ad es. i! Buzzetti, il « Perequazione Tributaria ecc. » - 
ediz. 1951.

(2) Così Giannetta-Scandale-Sessa, in « Teorie e Tecnica del
l'accertamento del reddito mobiliare » - ediz. 1958.

(3) Ernesto d'Albergo, su « 24 Ore » del 23.6.1960.

Al momento di andare in macchina, apprendiamo dalla stampa 
quotidiana che il progetto relativo alla riforma del contenzioso 
tributario sarebbe in fase di avanzata puntualizzazione presso 
gii organi ministeriali, per cui si spera che possa presto essere 
portato in discussione al Parlamento, (p.r.)

ENDORAFA
I 5. R. L.

Chiedete i nostri 
gioielli 
al vostro 
fornitore di 
fiducia

m i g l i a i  

c r e a z i o n i  

in {tiniab in
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Il gioiello e la 
superstizione

Q u a n d o  ne l 1793 la la m a de l la  g h ig l io t t in a  calò sull'esile col lo  d i M a r ia  

A n to n ie t ta  d 'A u s tr ia ,  reg ina  d i Francia in qu an to  m og l ie  d i  Lu ig i XVI, t ra  

le voci d i  esecrazione che si le va rono  d a  tutte  le cort i im p e r ia l i  d 'Eu ropa  

e que l le  d i g io ia  espresse da  p a r te  d i un p o p o lo  f ino  a l lo ra  a n g a r ia to  

ed  oppresso vi fu  chi, d im en t icando  le ra g io n i  storiche e sociali  che p r o 

voca rono  una de l le  p iù  g ra n d i  e sanguinose r iv o lu z io n i  com piu te  d a g l i  

uomin i,  neg l ige ndo  i fa t t i  de te rm inan t i  qua l i ,  ed  esempio , l 'eccessiva,  

in op p o r tu n a  p ro d ig a l i tà  de l la  b io n d a  sovrana e la suai id ios incras ia a 

concedere r i fo rm e , im pu tò  la t ra g e d ia  a d  uno sm era ldo d i notevolissima  

c a ra tu ra  e d i s t rao rd in a r ia  be l lezza  posseduto d a l la  stessa M a r ia  A n to 

nietta. Era, in fa t t i ,  un g io ie l lo  e re d i ta to  d a l la  m ad re ,  M a r ia  Teresa, che 

un'assurda superstiz ione vo leva a p p o r ta to re  di sc iagu re  e che, q u a n 

tunque re i te ra tam en te  sconsig lia ta d a l  fa r lo ,  la rom an t ica  reg ina  dì 

Francia aveva con t inua to  a d  ostentare come una sfida a l  destino.

Forse d ip e n d e  da  questa sciocca ed  in fo n d a ta  le g g end a  il  fa t to  che 

an co r  o g g i  vi sia chi r it iene g l i  smera ld i d o ta t i  di influssi m a le f ic i ;  desta  

m era v ig l ia  e in c redu l i tà  che in p ieno  secolo ventesimo, mentre  l ' in te l l i 

genza  um ana  si app res ta  a d d i r i t tu ra  a svelare il  m istero d e l la  v i ta ,  vi 

sia ancora  gen te  che crede con fe rm ezza in certe  cose, è assodato , co

munque, i l  g ra ve  re ta g g io  de l la  superstiz ione; un re ta g g io  che si estr in 

seca in m an ifes taz ion i così convin te , precise e c ircostanz ia te  da  fa r le  

r itenere veri e p ro p r i  r it i p ro p iz ia to r i ,  au ten t ic i  ce r im on ia l i  a t t i  a scon

g iu ra re  ca lam ità  e sventure.

Basta c i ta re  a l l 'u o p o  l'usanza che molt i  hanno d i  g i ra re  —  a d  esempio  

—  un ane l lo  t re  vo lte  a destra e tre  vo lte  a sinistra onde  svuo ta r lo  di 

ogn i sua fo rz a  con tra r ia  a l la  buona-sorte ,  se, questo, è a p p a r te n u to  in 

precedenza  a persona morta .  A l t r i  t ra lasc iano  d i indossare m on il i  d i  estre

mo va lo re  e p re g io ,  a r r iv a n o  a l  pu n to  d i svenderli ,  solo perchè il  lo ro  

acquisto ha coinciso con una spiacevole  even ienza de l la  v ita.

E tu t t i no i,  r iconosc iam olo  ap er tam en te ,  non s iamo m ai stati a g g re d i t i  da  

d u b b i  de l genere ,  sia pu re  una sola vo l ta  e con un conv inc im ento  tan to  

tenue che la rag io n e  ha presto d istrutto?

Esiste, a con fe rm a d i tutto questo, una ca te go r ia  re la t ivam e n te  vasta di 

persone: can tan t i  ed  a t to r i ,  che sogg iace con fa c i l i tà  a l  fasc ino d i simili 

credenze. Ben iam ino G ig l i  non si sarebbe m a i e p o i  m a i separa to  d a l  

p ro p r io  b r i l la n te  d i  4 cara t i .  Per nessuna rag ione .  N e m m eno  pe r  in te r 

p re ta re  la p a r te  d i Rodo lfo ,  il  poe ta  squ a t t r ina to  e poveriss imo de l la  

Boheme, Ermete Zaccon i av re bb e  disdetto quals ias i con tra t to  ed  im pegno  

se p e r  assurdo g l i  avessero im ped i to  d i indossare una p icco la  co l lan a  d 'o ro  

avu ta  in dono  da  sua m adre .  G ia n n in a  A ra n g h i  Lo m ba rd i ,  l ' in supe ra 

b i le  in te rp re te  de l la  G io co n d a ,  av re bb e  steccato come una debu ttan te  

incerta e in p re d a  a l  pa n ico  se si fosse to l ta  g l i  orecchin i.  A lm e no ,  q u e 

sta era la  sua fe rm a  conv inz ione, e forse, lo sp iacevole  inc iden te  si sa-
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rebbe verificato nella realtà, auto- 
convincendosi, il grande soprano di 
trovarsi in una posizione negativa. 
E non si pensi che il fenomeno sia 
frutto di ignoranza o di arretratez
za mentale. Grandi clinici, dallo 
Spallanzani a, Fleming; eccelsi mu
sicisti, da Chopin a Cilea; chimici 
della portata di un Flick; astronomi 
come Flamsteed e Noble; filosofi del
la potenza di un Rousseau credettero 
sempre, sia pure inconsciamente e 
senza arrivare a casi limite, nel bi
nomio gioiello-fortuna.

Giorgio von Hertling, statista di 
Darmstad e pubblicista noto, scrive
va nel 1 873, all'età di trentanni e, 
quindi, in piena maturità fìsica e 
mentale: « Sarà sciocco, sembrerà 
impossibile, assurdo, misterioso, ma 
se mi tolgo questo cerchio dal dito 
(un anello d'oro molto piatto ed al
to) non mi sento più io, l'anima mi 
si svuota di ogni energia e m'assale 
la paura ».

Insomma, la superstizione è nell'uo
mo; essa fa parte di quel complesso 
di paura dell'ignoto che, patente o 
latente, è ancora in noi, è figlia cfel 
desiderio di preventivare il futuro, 
di avvincerlo al nostro volere e alle 
nostre aspirazioni. Per questo non 
morrà mai, per questo continuerà a 
manifestarsi attraverso le forme più 
caratteristiche e singolari dell'uomo, 
ad essere strettamente legata con le 
sue espressioni più belle ed elevate.

Così è nato il vincolo superstizione- 
gioiello; così, proprio nella supersti
zione, il gioiello trova un'ennesima 
conferma della sua validità umana, 
del suo interesse nella vita diuturna, 
delle sue intrinseche peculiarità. Tut
te cose che trascendono un valore 
venale, un prezzo d'acquisto, un pe
so, una caratura, un'espressione 
estetica.

FERRUCCIO GAMBERA

Istruzione professionale e 
patente di mestiere nel 
settore orafo
La recente proposta dell'on. Dosi ed altri deputati, sulla auspicata isti
tuzione della « patente di mestiere » per gli artigiani, e che provocato, 
fra l'altro I'll settembre scorso un convegno di artigiani a Milano, ri
porta di piena attualità un problema, sul quale ormai tanto si è di
scusso e che, periodicamente, ritorna alla luce senza peraltro aver tro
vato finora una precisa e soddisfacente soluzione. Da più parti si pa
venta, attraverso un provvedimento favorevole alla istituzione di questo 
importante documento, una irregimentazione del nostro artigianato, che 
ne ferisca irrimediabilmente le peculiari caratteristiche di libera ini
ziativa, alle quali, in gran parte è dovuta l'attuale prosperità. Da altre 
si teme, non senza ragione, che l'assenza, in Italia, di un ufficiale rico
noscimento della qualifica di artigiano pregiudichi la possibilità — in un

Ì
 futuro molto prossimo — di esercitare pienamente quel « diritto di sta

bilimento » ratificato dall'art. 52 del Trattato di Roma, diritto, per il 
quale sarà certo indispensabile produrre un titolo attestante la propria 
capacità professionale.
I pareri espressi nel citato convegno, si sono rivelati assai discordi, e 
proprio nel senso dianzi illustrato. Ciò nonostante è apparsa con la 
massima evidenza la necessità di addivenire ad una uniformità di si
stemi con gli altri cinque paesi del M.E.C., i quali — sia detto per in
ciso — subordinano già l'accertamento della qualifica di artigiano a 
criteri ben più rigidi di quanto non si faccia da noi. La conclusione del 
dibattito auspicava — oltre l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo delle 
imprese artigiane, per quegli artigiani che intendessero recarsi all'este
ro, — un più largo intervento dello Stato nella istituzione di Scuole e 
corsi professionali, perchè la preparazione dell'artigiano venga perfe
zionata e maggiormente documentata.
Occorre ancora considerare — prima di giungere alle nostre osserva-

I
zioni in merito al dibattilo problema — che la « patente di mestiere » 
dovrebbe essere conseguita mediante appositi esami teorici e pratici, e 
rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria e commerco. Potrebbe an
che rilasciarsi con analoghi criteri, la patente di « Maestro artigiano ». 
Tralasciando commenti di portata meno immediata, i quali, da sè soli, 
potrebbero formare un ponderoso volume, possiamo limitarci a conside
rare come un gran numero di iniziative — lodevoli di per sè — rivolte 
all'inquadramento dell'artigianato, allontani piuttosto la data di una so
luzione anziché avvicinarla e proprio perchè la meta od il mezzo pro
posti da un promotore risultano assai diversi da quelli proposti da un 
altro. Un imbarazzo più grande non si potrebbe creare al potere legi
slativo, il quale, ad un determinato momento si troverebbe a dover 
emanare una disposizione coerente, in mezzo a molteplici pressioni, non 
sempre serene anche se legali e giustificate, per appoggiare l'uno o 
l'altro dei disegni presentati.
Per fortuna dell'artigianato, una linea di condotta — anzi un prece
dente — esiste, ed indica una via che se si vorrà seguire, ci pare la 
migliore e la più rispondente alle effettive esigenze degli artigiani di 
ogn settore.
Il precedente, di cui siamo a conoscenza, si adatta molto bene a qualcu
no dei risultati che la proposta dell'on. Dosi intende raggiungere, meno 
bene invece ad uno, precisamente quello che riguarda il conseguimento
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dello patente di mestiere attraverso appositi esami teo
rici e pratici.
Ma procediamo con ordine. Ci associamo pienamente, 
alla obbligatorietà dell'iscrizione all'albo delle imprese 
artigiane, ed anzi vorremmo estenderla a tutti, non sol
tanto a coloro che intendano recarsi all'estero, subordi
nando addirittura l'inserzione al possesso di un ade
guato documento che, come la « patente di mestiere » 
comprovi la capacità esecutiva e creatrice dell'arti
giano.
Ciò — ed è naturale — col pieno rispetto del diritto 
acquisito di coloro, che, esercitando da molto tempo la 
loro arte, hanno ormai pienamente dimostrata la loro 
competenza.
Condividiamo parimenti la richiesta dell'appoggio go
vernativo per la fondazione di nuove scuole professio
nali artigiane e per il potenziamento di quelle esi
stenti,. condizione essenziale per la formazione di una 
vera e propria coscienza artigiana, al di là di troppo 
facili improvvisazioni, e in tutto aderente ailo spirito 
che ha sempre animato, in passato, i giovani allievi 
delle antiche « botteghe ».
I giovani che si diplomano nelle scuole professionali 
hanno in effetti, tutti i requisiti formali e sostanziali — 
richiesti dalle nuove condizioni sociali createsi all'in
terno ed all'esterno della nazione — per gareggiare 
in parità con i giovani di altre nazioni nella compe
tizione economica europea e per affermarvisi.
Benché molto resti ancora da fare, bisogna riconosce
re che, molti Istituti Professionali sono sorti e cercano 
man mano di assolvere sempre meglio la loro funzio
ne coll'inserirsi sempre più profondamente nella sfera 
di attività che li riguarda da vicino.
Per restare nel campo orafo — l'unico a nostra di
retta conoscenza — possiamo citare l'Istituto Professio
nale di Oreficeria che da un decennio impartisce ai 
giovani una solida preparazione tecnica ed artistica, 
e — per la sua fortunata dislocazione nel maggior 
centro orafo italiano ed europeo, Valenza — inserisce 
anche i suoi diplomati in un ambiente che rapida
mente li assimila ed utilizza, trasformandoli in altret
tante forze propulsive del suo già dinamico movimento 
di espansione.
Ora, e qui viene il punto, il disegno di legge Dosi 
propone che il rilascio della « patente di mestiere » 
avvenga a mezzo degli uffici provinciali dell'industria 
3 del commercio.
II suggerimento, a prima vista, può parere ovvio, e non 
destare alcun stupore.
Noi non abbiamo la completa conoscenza del dise
gno di legge, già presentato dal giugno scorso, del 
quale ci è giunta notizia indiretta attraverso le pagine 
di un quotidiano, e forse — un attento esame del te
sto completo che ci proponiamo in seguito — ci avreb
be già chiarito molte cose.
Tuttavia, da quanto abbiamo letto e che citiamo ora 
letteralmente: dal Corriere d'informazione: « La paten
te di mestiere dovrebbe essere conseguita mediante 
appositF esami teorici e pratici e rilasciata dagli uf
fici provinciali della industria e commercio », sembre

rebbe chiaro che questi esami dovessero tenersi pres
so gli enti citati; infatti è logico ritenere che l'esame 
debba avvenire presso chi rilascia la patente.
Tutto ciò è, a nostro avviso, almeno pleonastico, e var
rebbe sicuramente a creare un altro di quei « doppio
ni » dei quali il nostro Paese è purtroppo ricco. Con 
tutto il rispetto che abbiamo per gli uffici designati 
dalla proposta — e dei quali non poniamo in dubbio 
la capacità di allestire questo ed altri più importanti 
servizi — ci domandiamo perchè mai la funzione di 
esaminare gli artigiani e rilasciare loro la adatta pa
tente non debba rimanere — come è già previsto d'al
tronde da leggi operanti — di competenza degli Isti
tuti Professionali. Nulla di male, anzi inderogabile 
necessità, quella di far partecipare gli appartenenti 
al mondo del lavoro e gli enti ad esso preposti alle 
commissioni esaminatrici, ma la coordinazione di que
sti esami — che sono pur sempre un fatto di cultura 
e di preparazione tecnica — deve rimanere una pre
rogativa della Scuola.
Oltre ad una seria garanzia di imparzialità, militano 
a favore di una decisione in questo senso, altri validi 
motivi.
intanto ,la formazione di una commissione esaminatri
ce, sarebbe un problema molto difficoltoso ad un ente 
non scolastico, il quale — come è già accaduto nel 
caso dei Corsi Complementari per apprendisti — fi
nirebbe col rivolgersi ad elementi della Scuola, senza 
peraltro avere la possibilità di scegliere i più adatti. 
Infine, e questo ci sembra la ragione più valida, non 
si vede per quale necessità si debba spostare la com
petenza — già riconosciuta dalla legge agli Istituti 
Professionali di rilasciare patenti di mestiere — o la
sciarla ad enti di tipo diverso, creando come già di
cemmo, inutili doppioni.
Valga per tutti l'esempio del già citato Istituto Profes
sionale d'Oreficeria Benvenuto Cellini di Valenza.
Nel testo del decreto istitutivo, in data 20 Ottobre 
1953, figurano fra l'altro all'art. 11, le seguenti frasi: 
art. 3: Presso l'Istituto potranno essere istituiti: 
a) scuole di patente per qualificati e specializzati che 
aspirano a diventare tecnici patentati o maestri ar
tigiani, 
art. 11 :
Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell'art. 3 
gli alunni sostengono i relativi esami finali per il con
seguimento della patente di maestro artigiano o tec
nico patentato.
Come si vede, basterebbe utilizzare le disposizioni e 
gli istituti che già esistono .adattandoli se del caso, 
alle nuove esigenze, per avere con poco dispendio, 
eguali risultati.
Speriamo che il legislatore, al momento opportuno ten
ga presente la situazione che già esiste e ci auguria
mo, che gli stessi presentatori della proposta aderisca
no a quest'alternativa che favorirebbe certamente una 
rapida ed efficiente attuazione di un progetto che so
stanzialmente riscuote tutto il nostro consenso.

GIORGIO ANDREONE
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M u s e o  ( t e l i l i  S c i e n z a  e  (I e l l a  T e c n i c a .  I i a i u t a  d e l l a  C a l l e ,  r i a  ( i r i n c i f a l l e  d e l l a  s e z i o n e  d i  M e t r o l o g i a .

A L  M U S E O  DELLA SCIENZA E DELLA  TECNICA

La nuova 
sezione di

M etrologia

Forse - accan to  a lla  

docum entaz ione  de lla  s toria  

e de lla  tecn ica d e ll’o ro log io  

a ttrave rso  il te m p o  - 

po trà  do m an i sorgere una 

sezione crea ta  per 

illu s tra re  ciò che l’ ingegno 

de ll'u o m o  in ogni epoca 

ha escog ita to  per la 

creazione del g io ie llo .

"  A l  Museo dello scienza e della tecnica si è aperta re

centemente la nuova sezione di Metro log ia, che racco
glie ed espone —  come indica il  nome —  la storia 
del progresso umano nei sistemi di m isurazione: tem
po, spazio, peso (o, come si preferisce, oggi massa).
Un reparto, si d irebbe da l nome, poco adatto  a col
p ire la fantasia, poiché si tratta di convenzioni di mi
sure astratte, e non di scoperte, di appl icazioni con
crete del progresso ai sogni ed alla  realtà umani, co
me avviene, ad  esempio, nella favolosa ga lle r ia  leo
nardesca con i modell i di macchine volanti e sotto

marine.
M a una visita, anche rap ida, ci fa rà  mutare rad ica l
mente opinione. Ci accorgeremo che proprio  la fan 
tasia dell 'uomo si è sbrigliata intorno a questi cardini 
rigorosi e uniformi di ogni conquista scientifica, con 
ogn mezzo. La misurazione del tempo, in particolare,  
è da un certo punto in avanti storia dell 'oro logio , con

le sue infinite varianti;  motivi religiosi, storici, artistici, 
filosofici, sociali si intrecciano e sono riconoscibili nella 
evoluzione della meridiana, del pendolo , della stade
ra, degli a ltr i strumenti misuratori.
Quanti sanno che Milano fu la prima città d'I ta lia e 
del mondo che, nel XIV secolo, ebbe un orologio da 
torre, cioè un orologio installato sopra un campanile, 
che era quello di Saht'Eustorgio Evidentemente anche 
allora ai milanesi piacevano le novità, i primati,  e da  
quello spirito deve essere scaturita quella gigantesca 
creazione che è oggi la Fiera campionaria.
Non quello di Sant'Eustorgio, ma un orologio da torre  
bellissimo, autentico del Seicento e funzionante, è espo
sto ora a l Museo nella sezione di Metrologia, e intorno 
ai suoi ingranaggi ben visibili è stato ricostruito uno 
spicchio di ambiente originario , cioè appunto la estre
mità di un campanile.
Di particolare interesse è anche la ricostruzione inte-
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M u s e o  d e l l o  S c i e n z a  e  d e l l o  T e c n i c o .  V e d u t o  p a r z i a l e  d e l l o  

b o t t e g a  d i  B a r t o l o m e o  B e r t o l l a  - R u m o  i l  a l  d i  \  o n  I

graie, con i materiali originari, della bottega di un 
artigiano italiano del Settecento, Bartolomeo Bertolla, 
famoso orologiaio di Rumo (in Val di Non), al quale 
si deve anche la costruzione di parecchi orologi astro
nomici, quelli che fanno muovere anche Soli, Lune e 
costellazioni. Bertolla lavorava ispirandosi ai suggeri
menti dell'astronomo Borghesi, da Mechel, ed esempla
ri suoi si trovano nel castello di Cles, nel palazzo ar
civescovile di Trento, a Vienna, e altrove. L'ultimo oro
logio da lui costruito, all'età di 86 anni è conservalo 
ancora nella sua stanza di lavoro, assieme agli attrezzi 
e al suo armamentario completo, sotto un bellissimo 
soffitto di legno scolpito.
C'è, sempre in tema di orologi, una intera serie (<n 
origine era la raccolta Parisi, offerta al Museo) che 
annovera antichi svegliatori monastici, orologi da ta
vola e pendoli finemente lavorati del Seicento e 
del Settecento; c'è tutta la evoluzione dell'orologio da 
tasca, dal Seicento alla fine dell'Ottocento, con una 
incredibile varietà di pezzi speciali come orologi a ri
petizione, a sveglia, perpetuali, a carillon, e via di
cendo, senza dimenticare un orologio russo che fun
ziona perfettamente anche se è fatto esclusivamente 
di legno
Incuriositi dall'invitante articolo apparso sul Corriere 
della Sera e del quale abbiamo riportato questo in
teressante brano, ci siamo recati al Museo della Scien
za e della Tecnica, dove il Dott. Morelli ci ha fatto da 
guida nelle sale della sezione di Metrologia. Siamo 
veramente rimasti ammirati per la cura con la quale 
essa è stata impiantata. Un vero gioiello — ci sia 
consentito di esprimere così la nostra ammirazione — 
dovuto oltre che alla competenza degli allestitori, alla 
munificenza di persone che vivono ed operano nel set
tore dell'orologeria, e ad essa ci sono dedicati con 
vera passione.
Le fotografie illustrano sufficientemente gli aspetti, per 
così dire, panoramici dell'ambiente, dove si impone — 
per bellezza e suggestione — l'antico laboratorio di 
orologeria, un vero capolavoro del genere. La sua vi
sta ci ha suggerito di chiedere af nostro cortese ac
compagnatore* se non fosse intenzione del Museo di

allestire alcune sale dedicate esclusivamente all'orefi
ceria, un'arte nella quale la tecnica ha un peso 
predominante non potrebbe trovare una più degna 
sede di questo agile e modernissimo Museo.
Con lieta sorpresa ci siamo accorti che l'idea era già 
stata presa in considerazione, e che essa non attende 
altro, per prendere la dovuta forma, che il contributo 
degli orafi.
Siamo certi che a più d'un orafo, di quelli veramente 
appassionati alla nostra arte, farà piacere di contri
buire a tramandare a coloro che verranno dopo di 
noi ciò che è l'essenza del lavoro dell'oreficeria ed 
illustrare ai profani d'oggi le sue bellezze, che non 
risiedono soltantto nell'estetica del gioiello, ma pure 
nel modo faticoso e meraviglioso di concepirlo, di rea
lizzarlo.
Questo contributo lo può dare ciascuno di noi che 
conservi nel suo laboratorio, ed in qualche ripostiglio, 
vecchi strumenti, oggetti, tutto ciò che, in una parola, 
può servire come documento, prova o cimelio dell'at
tività orafa tramandataci dai nostri padri. E noi siamo 
sicuri che in molte fabbriche di Oreficeria sparse per 
l'Italia si trovano questi strumenti, questi oggetti, pre
ziosi non tanto in sè quanto per la testimonianza che 
essi potrebbero arrecare ad una viva storia dell'arte e 
della tecnica orafa; quale quella che in un futuro non 
lontano ci auguriamo possa trovar posto nel Museo 
della Scienza e della Tecnica.

GIAN

M u s e o  d e l l a  S c i e n z a  e  d e l l a  T e c n i c a .  S u g g e s t i v o  s c o r c i o  

d e l  l a b o r a t o r i o  d i  B a r t o l o m e o  B e r t o l l a .  A r t i g i a n o  i t a l i a n o  

d e l  s e t t e c e n t o .  N o t a r e  i l  b e l l i s s i m o  s o f f i t t o  d i  l e g n o  

s c o l p i t o .



FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA

(2enli S i fS on ice lli

L a g u z z i  A m e l i o
Via 29 Aprile, 18

T. 92180 c h i u s u r e  p e r

b r a c c i a l i  e  c o l l a n e  

X  V A L E N Z A  P O
| M A R C H IO  348 AL j

(Da leM  za JDo

VIA PISA, N. 11 - TELEFONO N. 91.082

D E L L A  B E R N A R D A  

e  C R E U S 0  - ‘,>9A,•
FABBRICA OREFICERIA

Via Palermo, 2 - T. 91094 V A L E N Z A

M A R C H I O  344 A L

R IC C I &  P IC C H IO
O R E F I C E R I A  

MEDIA GIOIELLERIA

S pecia lità : anelli e griffes so lita ires

VALENZA PO

Viale della Repubblica, 24 Tel. 92-042 j

M A R C H I O  592 A L

R o b e r to  V is e n t in i
FABBRICA OREFICERIA

— VALENZA PO —
Via 29 Aprile, 15 Telefono n. 91482

Tassinari E rsilio
O R E F K C E R M I A

VALENZA PO - Via Vicenza, 28 - Tel. 92.126

L A N I F r a t e l l i
F a J B J B R I C A  O R E F I C E R i a

VIA DANTI! N. 9 - TELEFONO 91.280 -  ABITAZIONE 91.573 VALENZA PO

MARCALLI
CARLO

Saggio

Affinazione metalli preziosi 

Lavorazione ceneri 

Pulimenti fusioni Oro  

Argento  -  Platino

V A L E N Z A  PO - TELEFONO 9 2 - 0 4 5  PIAZZA GRAMSCI
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M odelli dell* “ Orafo Valenzano

(IDEE DI RINA POGGIOLI)

Tutti i diritti di riproduzione riservati a «L'Orafo Valenzano»



9 9la "faina lit e”.
pietra favolosa

sono stati fatti numerosi tentativi per ottenere bril lanti artificiali ma finora 

uno solo è prodotto industrialmente :

La Fabulite
il bri l lante chimico più perfetto che si conosca.

La Fahuiite non vuote sostitu irs i a i 
brillante :

con la Fabulite si ha una pietra uguale in apparenza al bril lante e accessibile a 

tutti per il suo prezzo

—  la Fabulite non è una imitazione lontana dal bril lante come il ruti lo o lo zircone: 
è bianca e luminosa come il miglior bril lante "  top wesselton „  ; le sue caratteristiche 

tecniche sono notevolmente sinjili a quelle del bri l lante.

'Çahalite
pietra materna

Per informazioni e preventivi rivolgersi al Concessionario Esclusivo per 
l ’Italia:

G E M M I N D U S T R I A
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VIA CIRCO. 1 • TELEF.  8 9 . 2 0 . 8 9  

M I l A N O
(Stabilimento RHO Telef. 0 9 3 .4 7 3 )



Modelli dell’ “ Orafo Valenzano„

(IDEE DI PIERO T IN E L LI)

Tutti i diritti di riproduzione riservati a (L'O rafo Valenzano»
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-Aloliziario
Nuove ditte orafe iscritte alla 
Camera di Commercio Industria 
e Agricoltura della Provincia di 
Alessandria dal 1° al 31 agosto 
I960:

Allegro Giovanni - Valenza, via del 
Pero, 16 - D itta Ind. - L aboratorio  
di oreficeria.
Fattore Rino - Valenza, viale Vicen
za, 5 - D itta Ind. - Laboratorio  fab 
bricazione articoli gioielleria e ven 
d ita d irettam ente ai com m ercianti e 
non ai consum atori.
Remondino Giuseppe - V alenza Po, 
corso M atteotti, 37 - D itta Ind. - L a
boratorio  orafo.
Novarese & Ordazzo - di Novarese 
Franco & Ordazzo Secondo - V alen 
za via X X IX  Aprile, 23 - 'Soc. di 
fatto  - Fabbrica di oreficeria.
Poggio & Garbarini (di Poggio P ie
tro e Garbarini Giuseppe) - Valenza, 
via Bergamo, 5 bis - Soc. di fatto  - 
Laboratorio  di oreficeria.
Sbiglio Anseimo - Valenza, Vicolo M. 
del Pero, 14 - D itta Ind. - L avora
zione m etalli preziosi.
Meregaglia Dr. Orazio - Valenza, v ia 
le D ante, 4 - D itta Ind. - Comm ercio 
p ie tre  per oreficeria - L aboratorio  
lavorazione p ie tre  per oreficeria. 
Fraccari - Soc. a Responsabilità Li
mitata - Valenza, via Tripoli, 1 -
Soc. a r. 1. - Comm ercio e industria 
dei m etalli preziosi e loro leghe, non
ché com mercio e industria  di tu tti i 
m etalli e articoli diversi, ecc. 
Demartini & Zeppa - Valenza, via C ar
ducci, 21 - Soc. di fatto - L aborato 
rio  di oreficeria.
Caucia Paolo - Valenza, viale Vi
cenza, 43 - D itta Ind. - Laboratorio  
fabbricazione art. gioielleria e vend i
ta  d irettam ente ai com m ercianti e 
non ai consum atori.

Nuove ditte orafe iscritte alla 
Camera di Commercio di Ales
sandria dal 1° al 30 settembre 
I960:

O rsini Francesco - Valenza, v ia Ca
vour 31 - D itta Ind. - Orefice. 
Simeoni Igino Enrico & C. - V alen 
za, via A lessandria 8/c - Soc. di fa t
to - L aboratorio  di oreficeria.
Corso B runo & M erlani Sergio - Va
lenza, via M orosetti - Soc. di fatto  - 
Fabbricazione oggetti di oreficeria. 
Omodeo Giovanni - Valenza, via C a
sale 10 - D itta Ind. - L aboratorio  di 
oreficeria.
Nano Albino - Valenza, viale D ante 
n. 5 - D itta Ind. - Incastratore p ie tre  
preziose.
O rsini & Coghetto - Valenza, via C a
vour 28 - Soc. di fatto  - L aboratorio  
di oreficeria.
Cavalli Luciano - Valenza, via M at
teotti 35 - -'Ditta Ind. - Laboratorio  
orafo.
Sereno Roberto & C. - Valenza, via 
C avallotti 35 - Soc. di fatto - Labo
ratorio  di oreficeria.
F ra te lli N ardin  - Valenza, via S 
Massimo, 5 - Soc. di fatto  - Fabbrica 
casse e bracciali per orologi. 
Scalcabarozzi G iuseppe - Valenza, 
piazza Verdi 3 - D itta Ind. - Labo
ratorio  di oreficeria.
Poggioli Luigi - Valenza, via Bologna 
n. 17 - D itta Ind. - Laboratorio  di 
oreficeria.
Fracchia & A lliori - Valenza, viale 
Repubblica, 10 - Soc. di fatto  - L a 
boratorio  di oreficeria.
Guasco Giuseppe - Valenza, via IX 
Febbraio 6 - D itta r Ind. - L abora
torio orafo.
Ghezzi Lucia - Castellazzo B., via 
M onastero Vecchio 14 - D itta Ind. - 
T aglieria p ie tre  piæziose.
Cova & A robbia - Valenza, vicolo

Stanchi 7 - Soc. di fatto - L aborato 
rio di oreficeria.

Modificazioni di ditte orafe 
iscritte alla Camera di Com
mercio nel mese di agosto I960:

Canepari F.lli - Soc. di fatto  - V a
lenza, via X XIX  Aprile, 18 - F ab 
brica di oreficeria - In  data  2-8-60 
denuncia la variazione della deno
m inazione in « GOLDVAL » di Cane- 
pari F.lli » e il subentro  socio. 
Gabiano Carlo - D itta Ind. - V alen
za, viale Cellini, 20 - Laboratorio  
orafo - In data 2-8-60 denuncia il 
subentro di un socio, con la tra sfo r
mazione in soc. di fatto  « G abiano 
Carlo & F ilapelli Aldo », nonché il 
trasferim ento  sede in C. M atteotti, 49. 
Cablati Carlo & C. - Soc. di fatto  - 
Valenza, via Massimo, 15 . - L abo
rato rio  di oreficeria - In data 4.8.60 
denuncia il recesso di soci ed il tr a 
sferim ento sede via Mazzini 12. 
Benazzo Aldo - D itta Ind. - Casale 
M., via Milano, 16 - O rologeria - 
commercio am bulante orologi - In 
data 12.8.1960 denuncia il tra sfe r i
m ento della sede in via Po, 14.
Aiolo Francesco - D itta Ind. - V alen
za, via R epubblica, 39 - L aboratorio 
orafo - In  data 22.^.1960 denuncia il 
trasferim ento  della sede in via Po, 
n. .14.
Amisano Delio - D itta Ind. - V alen
za, via S. Massimo, 1 - Laboratorio  
di oreficeria - In data 27 agosto 1960 
denuncia il trasferim ento  della sede 
in via Solferino, 3.
Marcallo Carlo - D itta Ind. - V alen
za, via Venezia, 9 - O reficeria - In 
data 29.8.60 denuncia il trasferim ento  
della sede in piazza Gramsci ed il 
cam biam ento oggetto di esercizio: 
Banco M etalli Preziosi.

MOROSETTI & PROVERÀ
OREFICERIA E GIOIELLERIA

M a r c h i o  166 AL

VIA MOROSETTI, 13 -  TELEFONO 91.114 V A L E N Z A  PO
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KJJMOKf
PERLE COLTIVATE

Agente unico per VEuropa:

E. CAMPODONICO
MI L ANO  - VIA A R M O R A R I ,  8 - (pass, centrale)  - TEL.  875.771
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Modificazioni apportate all'al
bo della Camera di Commercio 
di ditte orafe nel mese di set
tembre 1960:

Capra Giuseppe - D itta Ind. - Po- 
maro, via Roma 29 - Incastratore  p ie 
tre  preziose - In data  5.9.60 denuncia 
il trasferim ento  sede da Pom aro a 
Valenza, via Casale 2.
Zucchetti Pietro - D itta  Ind. - V alen 
za, viale Vicenza 28 b - O reficeria - 
In data 5.9.60 denuncia il tra sfe r i
m ento sede in viale D ante 5. 
Annaratone Aldo & Facciotti Aragni 
- Soc. di fatto - Valenza, via Cu- 
Omodeo & Zerbetto - Fabbrica ore- 
n ie tti 16 - O reficeria - In data 15-9- 
1960 denuncia il trasferim ento  sede in 
viale G alim berti.
Fratelli Ratti - Soc. di fatto - T or
tona. via V isconti - Lavorazione ore
ficeria - In data 20.9.60 denuncia il 
trasferim ento  sede in via Em ilia 380. 
Favero & Cravera - Soc. di fatto. - 
Valenza, via Solferino 12 - L aborato 
rio di oreficeria - In data 20.9.60 de

n u n c ia  i l  t ra s fe r im e n to  sede in  corso  
G a l im b e r t i  6.

Cancellazioni di ditte orafe 
iscritte alla Camera di Commer- 
mercio nel mese di agosto I960:

Ferraris Giovanni - Orafo - Valenza, 
Carducci, 21 - D itta Ind. - Cessaz. 
di esercizio.
Capra & C. - O reficeria - Valenza, 
via Solferino, 3 - Soc. di fatto  - 
Cessazione di esercizio.
Abbate Andrea - P ie tre  sintetiche, 
perle; p ie tre  preziose - T aglieria di 
p ie tre  sintetiche ed affini - Castel- 
lazzo S., via M onastero Vecchio, 14 
- D itta Ind. - Cessazione di eser
cizio.
Biandrate Giancarlo - Laboratorio  di 
oreficeria - Valenza, via A sti - D itta 
Ind. - Cessazione di esercizio.
Caucia Paolo & Dogliotti Danilo -
Laboratorio  fabbricazione articoli o re 
ficeria - V alenza Po, viale Vicenza, 
n. 43 - Soc. di fatto  - Cessazione di 
esercizio.

Cancellazioni dall'Albo della 
Camera di Commercio di ditte 
orafe nel mese di settembre 
I960:

Omodeo & Zerbetto - Fabbrica o re 
ficeria - Valenza, via Casale 10 - Soc. 
fa tto  - Cessazione di esercizio. 
Gambazza Bruno - O refice - Valenza, 
via C unietti 11 - D itta Ind. - Cessa
zione di esercizio.
Caviglio Ettore - Laborat. oreficeria
- Valenza, via Crem ona 11 - D itta 
Ind. - Cessazione di esercizio. 
Repossi & Rizzetto - Fabbrica di o re 
ficeria - Valenza, via S. Salvatore 16
- D itta Ind. - Cessazione di ese r
cizio.
lave llo  Giovanni - G rossista di o re 
ficeria - Valenza, via Tortona - D itta 
Ind. - Cessazione di esercizio. 
Mortara Pierino & C. - Fabbrica o re 
ficeria - Valenza, via Ita lia  - Soc. di 
fatto - Cessazione di esercizio.
Piatti Pietro - O reficeria artig iana - 
Valenza, via Mazzini 8 - D itta Ind
- Cessazione di esercizio.

M ARCH IO  765 AL

F."‘ F E D E R IC O
G I O I E L L I E R I

Bracciali in fantasia e fermezze per collana
V A L E N Z A  P O

Viale Santuario, 23 — Tel.: 91-886 - Ab. 92-421

Carlo Barberis
• FABBRICANTE GIOIELLERIA

•  SPILLE - COLLANE - BRACCIALI - BOCCOLE - ANELLI

•  M O D E L L I  E S C L U S I V I

T E L E F O N O  9 1 . 6 1 1  
E S P O R T .  M.  0 2 0 0 0 5  

M A R C H I O  3 9  AL

\/aUh2a ? o -  (Italia)

VIALE B. CELLINI N. 3 6

S . C A V A L L I
F a b b ric a  d i  G io ie lle r ia  -  O re fic e r ia

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

VA L E N Z A  P O

1954 - M IL A N O

X T R I E N N A L E
DIPLOMA DI COLLABORAZIONI 

1957 - M IL A N O

XI T R I E N N A L E
DIPLOMA DI COLLABORAZIONI 

1959 - F IR E N Z E

XXIII MOSTRA INTERNAZIONALE
P R E MI O PER LE M I G L I O R I  C R E A Z I O N I
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Montini e Ciantelli

RELORI « .
Lombardi (£ C

ofc c€*V i  €*

Via Sassi, 8

Telefono 91243 - VALENZA

MARCHIO 158 AL

A V iO T T I CARLO
porge alla propria 
clientela un 
NATALE felice

VALENZA PO - VIA S. SALVATORE. 4 - TEL 91.310

I più fervidi auguri 
di buone feste dalla 

t a g l i e r i a

\/aUh2a *P<?
Corso Matteotti 26 - Telef. 92.353 

Abitazione: Telef. 92.352

XV



M A R C H IO  7 3 7  AL Tel. 92.189
MARCHIO 520 AL

Q UIA MAGIO
FABBRICA OREFICERIA
G IO IE L L E R IA

Specialità :
A N E L L I  DA D O N N A  

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

M A R C H IO  784 A L

B O R I O  M A R I O
FABBRICANTE O R A F O  
LAVORAZIONE DI FANTASIA 

VALENZA PO
Via Tripoli, 1 Tel. 91-174

Marchio 713 AL

CANTARELLA R E M I G I O
O R E F I C E R I A  

Creazione propria 
VALENZA PO

Vicolo del Pero, 16 Tel. 92-768

OREFICERIA

GIOIELLERIA
viaggiatore in proprio

VIA ASTI (Casa Cresta) - TELEFONO N. 91.484

DANTE G ARAVELLI
OREFICERIA 

V A  I .F .X Z A  P O  

V ia le  de lle  R epubblica, 18 - Tel. 91.127

Pitia F."1 TERZAMO
F A B B R I C A  
O R E F I C E R I A  
E GIOI ELLERI A

C R E A Z I O N E  PROPRIA

TELEF.: F AB 92.174 VALENZA PO
ABU. 92.642 C. GARIBALDI, 23

GI À B A R A B I N O  
& G R A E V E

CAPITALE INTER. VERSATO 
L. 108 000.000

50.58.46-50.58.66

MANIFESTI - CARTELLI - CALENDARI

CARTOLINE - OPUSCOLI - PIEGHEVOLI 

Agenle: GUIDO CANEPA
Via Emi l i a,  23 - AC QUIT ERM E

D I T T A

Pielro Bonafede

di Renzo Ronalede

FABBRICA 

OREFICERIA 

E GIOIELLERIA

E X P O R T

V A L E N Z A  P O

Via F. Cavallotti N. 21 

Telefono 91.257

XVI

MARCHIO 412 Al C C. I. Al. 41805



£88 Telefono 91.006

Ü  VALENZA PO 
&££: (Alessandria) ^
™ ®  535»

M . 773 AL 
VALENZA PO ,

BALZANA VIRGINIO 
GINETTO

orefice ■ gioielliere - parures 
di spille - boccole in fantasia

VIA TORTONA, 6 ■ TELEFONO 91.755 

M A R C H IO  861 AL

BUSSONE & Fratelli
O R E F I C E R I A  

Specialità: bracciali e anelli
Via Garesio, 1-VALENZA PO-Telefono 91-682

C«9Ap U0/0
IA 
MO

CREAZIONE PROPRIA 
ESECUZIONI SU DISEGNO

P.ZA GRANSCI - CASA ORECCHIA - TEL. 91.764

V a l e n z a '  P o

V ia A sti, 19 • T e le lo n o  N. 92.698

MARCHIO 131 AL

LUCIANO BAIARDI
IcaJBJBEtJICA OREFICERIA 

E GIOIELLERIA

VALENZA PO

TELEFONO 91.756 - VIALE SANTUARIO, 14

XVII



FIAMCA
• C A S S E F O R T I

•  IMPIANTI DI SICUREZZA

•  AR MADI  CORAZZATI

STABILIMENTO:  VIA CARRERA, 68-TEL. 790.186 - 793.602 - TORINO 

AGENTE DI VENDITA  per VALENZA:

DITTA GUERRINA VIA GARIBALDI, 22 - TEL. 92.655
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FABBRICA GIOIELLERIE

A N E L L I  - S P I L L E  - C O L L A N E

V A L E N Z A  P O  TELEFONO 91.273 

VIALE SANTUARIO (Palazzo Garden)

MASCHIO 200 AL

XIX



PORTASIGARETTE - TROUSSES - GUILLOCHÉESfoto N A Z IO N A L E
DI G ATTA MAGGIORINO

La tecnica della fotografìa 
al servizio dell’orafo

V A L E N Z A  PO

VIA ROMA N. 7 - TELEFONO 91.116

MARCHIO 39S Al

FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

NORESE SERGIO

VALENZA PO
Piazza Statuto, N* 3 — Telefono N. 92.312

MARCHIO 466 Al

PROVERÀ LUIGI
O R E F I C E R I A  

Specialità: Montatura per cammei 
spille, bracciali, boccole e anelli

VALENZA PO
Via del Santuario, 8 Telef. 91.502

MARCHIO 703 AL

Ficalbi Renzo
di BALDASSARE

ORAFO -  GIOIELLIERE

Lavorazione propria — Esclusività: 
Portacipria - Portasigarette - Brac
ciali - Borse tessuto - Trousses - Ros
setti - Ricopertura accendisigari 

Guillocher e smalti

Vie. Stanchi, 7 - VALENZA. PO - Telef. 92.216

Ficalbi Adolfo Gino
ARGENTIERE ORAFO 

V A L E N Z A  PO

VIA LEGA LOMBARDA, 11 - TELEF. 91.608

MARCHIO 197 AL

Fratelli BALDI
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA 

VALENZA PO

Viale della Repubblica, 29 Telefono 91-097

MARCHIO 288 AL

f.LLI CAHTAMESSA
FABB R IC AN TI OREFICI E GIOIELLIERI 

C reaz ione  p ro p r ia  

E X P O R T

Via  V . Veneto, IO - Tel. 01.42Ì - VALENZA PO

M A R C H I O  8 9 7  A L

AMISANO FRANCO
di TERENZIO
FABBRICA OREFICERIA 

S pecia lità : Spille fantasia

iDalettsa JDo
VIA BOLOGNA 2/c Tel. 93.100

XX



SPILLE COLLANE

MARCHI  O_6 5 2  AL.

D IS E G N I DI ESCLUSIVA ASSOLUTA

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

D itta  PA S IN O  F ra te ll i
Gioiellerìa e oreficeria di fabbricazione propria 

V A L E N Z A  P O  - (Alessandria) - Italy 
Via Novi, 9 — Telefoni: 92.744 - Abitazione 92.518

— B R A C C I A L I  — 

IN ORO BIANCO

E P L A T I N O

À.
”^jr

SPILLE - COLLANE

-  B R A C C I A L I  — 

IN FANTASIA

AMISANO RENZO
PERLE - ANELLI - BOCCOLE

M A R C H IO  599 A L

VALENZA PO

Vicolo del Pero Telefono 91.466

(W U  9 2 .0 4 0  

\Uit. 9 1 ,0 9 5

n* £3//<fJP0

i n f o  U g o
pfi Fp rnflnm lp

V & L E M 2 A

S o ffie tti enzo
iiilin UH lillliil G I O I E L L I E R E  iillili! ili! liiiilil

(D e tien ic i JDo 

V I A  V. M O E O S E T T I ,  18

M ARCH IO 3 59  A L

Davide Pappini iC.
F A B B R I C A

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

E X P O R T

/urge a lla  sua s fe tt. C lie n te la  

i  Migliori auguri.

O a l  etiza P o

V I A  C U N I E T T I  N  1 5  -  T E L E F O N O  9 1 . 0 7 0

X X I



LA  R O S A  & B U C O L O

•  Viaggiatori in Gioielleria

•  Fabbricazione Propria

Viale Dante, 14 - Telefono 91-554

M a r c h i o  

2Ó6 AL UDIENZA PO
DISEGNI D’OREFICERIA 

M O D E L L I  ESCLUSIVI 

B o z z o n i  pubb l ic i ta r i

PIERO TINELLI
ALESSANDRIA

Corso IV Novembre. 15 

Telelono B0.25H

C. C. I. A. 
Alessandria 

67988

Marchio 501 AL

Fratelli PAGANI
FaS falcanti Qioiëllieli

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

M A R C H IO  525 A L

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

VALENZA PO

.Via Pellizzari, 1 Telef. 91.583

B A N C O  DI  N A P O L I
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FO N D A TO  NEL 15 39

•  Capitale e riserve L. 4.026.803.676

•  Fondi di garanzia L. 20.398.244.300

•  OLTRE 400 FILIALI IN TUTTA ITALIA

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

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

Y o r k  - T r ip o li

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

B ru x e lle s  -  F ra n c o fo rre  s /M  -  S an P a o lo  d e l B ra s ile

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

XXI I



CREDITO ITALIANO
C A P I T A L E  L. 15 .000 .000 .000  - V E R S A T O  L. 8 , 3 75 .000 .0 00  

RISERVA L. 3 . 10 0 .00 0 .00 0

Sede Sociale: GENOVA - Direzione Centrale: MILANO

SEDE DI ALESSANDRIA
PIAZZETTA DELLA LEGA. 1 - TEL. 57.01

BANCA DI INTERESSE N A Z IO N A L E

m a rc h io  5 7 8  A L

Biffignandi Carlo Tartara t f*

e Bellisomo FA B B R IC A  G IO IELLERIA

o r e f i c i e r i a

VALENZA PO V A L EN Z A  PO

Via A ncona, 3  • te i. 91 .477
Via Novi, 8 Telef. 91.778

XXIII
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F  O  T
F A B B R I C A  - OR A F A  - T E S S U T A

di P A S I N I  G I U S E P P E  FU ATTILIO

INDUSTRIA EXPORT -  MARCHIO 434 AL

EX P O R T  c.  m .  M / 0 2 0 1 3 3

— ̂ 'bracciali a tappare lla  con ch iu 
sura norm ale o con spilla o r
nam entale

— cin tu rin i da uomo e donna con 
o senza cassa

— bracciali dam ascati

— portachiavi

— collane

I l  tu tto  con  d iseg n i in  e sc lu siva

V A L E N Z A  P O  VIA S. SALVATORE, 5 • T E L E F O N O  91 . 664

D I T T A

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

M O N T R E S

EVRETTE
W I L H E L M

ESCLUSIVISTA ITALIA E COLONIE 

Concessionario con deposito

LONGtMES

VALENZA PO - VIALE DANTE N. 15 - TELEFONO 9 1 . 4 9 8

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

C O R S O  M ATTEO TTI, 18 - TEL 91.507 V A L E N Z A  P O

XXIV



635 AL C. C, I. A, 59 530

CANEPARI F.Ili
____________ Ç îo ie lle ïîe  » C ïc ficc ïie____________

Via 29 Aprile 18 = VALENZA PO = Telefono 92.061

L A  F A B B R I C A

RIVESTIM ENTI - CRISTO BALITE - CERE

GOMME PER

M I C R 0 F U S I 0 N I
VIA SASSI, 4 TEL EF .  92.600

VALENZA PO

\J i g a ra n tisce  con i  Suoi p r o d o t t i  u n a  fu s io n e  p e r fe tta

XXV



ISTINTO t U O  SIN N O l l  DI TORINO
----------------------------------- ISTITUTO FONDIARIO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1563 -------------------------------------

FONDI PATRIMONIALI : L. 5.700.000.000 

Depositi fiduciari e cartelle fondiarie in circolazione: 330 miliardi

D irezione  Generale : T O R I N O

Sedi a GENOVA - MILANO - ROMA 

146 Fil ial i  in PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA

SUCCURSALE DI VALENZA - CORSO GARIBALDI, IO

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

C R E D I T O  F O N D I A R I O
BANCA AG ENTE PER IL  COMMERCIO D EI CAMBI

VAR0IVA&BIST0LFI
FABBRICANTI OREFICERIA

Sp ec ia litò : Spille fantasia 

Vasto assortimento - Export

VALENZA PO

Viale Padova, n. 40 . Telefono 91.179

3D) J[ T  X

(D isconti /Q  n gelo
O R E F I C E R I A

MARCHIO 700 AL

SPILLE - BOCCOLE - ANELLI -  BRACCIALI -  FANTASIE 

VALENZA PO

VIA PINEROLO, N. 3 - TELEFONO 91.884

M A R C H IO  466 A L

LEGNAZZI
!!
1F A B B R I CA N T EIG I O I E L L E R I E1
II M P O R T  -  E X P O R T

1
VALENZA PO

VIA GALIMBERTI, 14 - TELEFONO 91.783

XXVI



PRODUZIONE PROPRIA ÊSCLUSIVA 

MARCHIO 112 AL in C. C. I. Alessandria N. 60876

Export N. 1810/  T

Via S. Salvatore. 28 ::: Tel. 91.288

V A L E N Z A  P o  ( I tal ia)



C o n v e n ie n za  —  E le g a n z a  —  P r a t ic i tà

PEDRINA GUIDO
T A P P E Z Z I E R E

P i a z z a  31 M a r t i r i ,  6 - V A L E N Z A

MARIO
TORTI

AMARETTI
MARGHERITA

La vera specialità 

di Valenza

1860 1960

P is to n e  L u ig i

& C.
A S T I

Vini classici Piemontesi
Vermout
Spumanti

Via P o  2  - T .  9 1 .0 9 0  - VALENZA UN SECOLO DI ATTIVITÀ 
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