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.Selliamo

B O N I A R D I  U M B E R T O

<ft F I G L IM I L A N O

S e d e  : Via A. M a rio , 26 - Te le f. 43.22.59 - 48.78.96 

N egozio  : V ia V a ip e tro sa . 5 - Te le f. 89.28.77 - 87.36.65

F I L I A L I :

VALENZA PO ■ VIA TORTONA. 41 - TELEFONO 93.324 

VICENZA - VIA J. CABIANCA. 11 - TELEF. 37.115

ROMA • VIA DELLA MERCEDE. 12'A - TEL 67.58.40

LAMINATOI 

A MANO 

ED A MOTORE

IMPIANTI FUSORI 

ELETTRICI ED 

ELETTRONICI

PRESSE 

E BILANCIERI

APPARECCHIATURE

GALVANICHE

UN PARTICOLARE DELLA NOSTRA FILIALE DI V IC EN ZA

IMPILANTI

RECUPERO UTENSILERIE

METALLI PREZIOSI 01 PRECISIONE

TORNI E
MACCHINE IMPIANTI PER

A DIAMANTE TRAFILATURA



E. G O R E T T A

A L E S S A N D R I A  
VIA CARLO PISACANE, 17 - TELEF 46.72

F A B B R I C A

A R G E N T E R I E  9 7 1  A L  

E P O S A T E R I E

Marchio 823 AL

STEFANI ANTONIO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Anelli e Griffea lapidate in Montatura

E X P O R T

Via E. Fermi, 6 - Telef. 93.281 
VALENZA PO

M a rc h io  1075 AL 

GIOIELLERIA

r.lli

OREFICERIA
VALENZA PO

G U A S C O
V ia  M a n to v a , 6 - T el. 93.443

Bracciali - Croci in perle e brillanti 
—  Vasto assortimento —

M archio 1076 AL

Ditta BAGGIO CARLO tu Giovanni
di Baggio - P iccio e B erisonzi

M O D E L L I  ESCLUSIVI DI 

OREFICERIA F. GIOIELLERIA 

COLLANE E CHIUSURE IN ORO BIANCO 

Via Paietta, 13 - Tel. 93.423 VALENZA PO

M A R I O  C I M M I N O
P E R L E  C O L T I V A T E

C O R S O  G A R I B A L D I  102 V A L E N Z A
TEL.) 9 1 .9 5 5  

I 9 3 .0 3 1

%



fraccari
s .  r .  I .

per i metalli  preziosi

Uffici - Via G. Melgara. 2 - Telefoni 93.114 - 93. li  5 - Stabilimento - Viale Repubblica, 39 - Telefono 93.116

per tradizione al servizio d e l l ' a r t e o ra fa

leghe preziose per uso orafo 
laminati - trafilati • leghe saldanti 

fnsioni - analisi • affinazioni 
trattamento c e n e r i  e residui 

saii di metalli preziosi 

metalli preziosi elettroliticamente puri



G U ID A  INDISPENSABILE 
PER O GNI ESPORTATORE

EDIZIONE 1 9 6 4

combinata con S ervizio  gratuito in form azion i co m m ercia li 

r icerca  rap p resen tan ti e clienti in ogni p aese

R e d a t t a  i n I T A L I A N O  - I N G L E S E  - F R A N C E S E  - T E D E S C O  - S P A G N O L O

• 10.000 RUBHICHE MERCEOLOGICHE
•  OLTRE 400.000 D ITTE ISCRITTE DI 12 PAESI EUROPEI
•  DISTRIBUZIONE CONTROLLATA IN 143 PAESI D E L MONDO

PREZZO D'ISCRIZIONE DA L. 7.000 IN SU • PREZZO VOLUME L. 6.000 - NOLEGGIO L. 3.000

UN'ALTRA EDIZIONE DELLA NOTA CASA GERMANICA

A B C  V E R L A G  D A R M S T A D T
Per informazioni si prega rivolgersi alla

SEDE IT A L IA N A  : MILANO - VIA FARUFFINL 44 - TELEFONI 43.95.80 - 46.36.93
E  Edilion ^

P E R O S O  A L F R E D O  &  F I G L I

G I O I E L L I E R I

V A L E N Z A  R O M A
PIAZZA VERDI 3 - TELEFONO 91 3 6 6  VIA SISTINA, 27 • TELEFONO >7.k s .7 6

/ A/  139 AIA Sdirci Ohe felice
V A L E N Z A  P O

f
D] A L B E R T O  V I T A L E  & B I C E  S C O R C I O N E

VDALE E. CELLINO, 42/44 FABBRICA GIOIELLERIA
2  91-201

E X P O R T



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  

C A S E LLA  P O S TA LE  27

AHG H N T K Ill K A U T 1 S T IC H  K 
P O S A T IM IK

I.M.A. GUERCI G C.
C A S A  F O N D A T A  N E I .  1 9 2 0

VIA DONATELLO 1 - ALESSANDRIA - (SPALTO B0RG06LI0)

M O S T R A  P E R M A N E N T E  DI M IL A N O  

V I A  P A O L O  D A  C A N N O B I O  11 - T E L .  8 7 . 5 5  2 7

A R C E N  T K RIK A R T I S T I C I !  E •  C E S E L L I  K S B A L Z I  

VASELLAME: PER TAVOLA •  SERVIZI CAFFÈ •  CANDELABRI 

COFANETTI • CENTRI TAVOLA •  JATFES •  VASI • ANFORE 

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

VISITATE ILA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO IL NOSTRO 

RICAPITO DI M ILANO.

f \ 1 l )v \  * Li A /

M > O ^ T t  X M ) £ T

T o a ^ à k /a  e & m m a k  fy 'e ù e  e f ie r k  j^ m e fC m c L ?

M I L A N A -  v ia  v i c t o ^  4
T £ L . 8 J I J 0 4

V A i t N Z A - Ì O  v ì a  I a Utl  13

T t L .  93-179



E. C A M P O D O N I C O
S. R. L.

PIETRE - PERLE COLTIVATE

M I L A N O
VIA ARMORARI, 8 

(PASSAGGIO CENTRALE)
TEL. 875.771



Tatwzasw

I IM tN H H H '

fa b b r ic a ti  
^  o r a f i gioh

V ie ie  llum ululili Cnllhii 
T ei. 91 .26 /

V ALEN ZA

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
FONDATA CON R. BREVETTO 21 AGOSTO 1838 A SCOPO DI BEN EFIC EN ZA

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE - ALESSANDRIA

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

SERVIZIO CASSA CONTINUA

Agenzie di C ittà  :

A - CORSO ACQ U I, 13 

B - PIAZZA M EN T A N A , 7 a 

C - VIA DOSSENA, 13

F I L I A L I

Arquata Scrivia - Bergamasco Borgo San Martino - Bosio - Camino - Capriata d ’Orba - Carpeneto 
Cassine - Castelceriolo • Casiellazzo Bormida • C.astelnuovo Bormida - Cellamonte - Felizzano - Frugarolo 
Gabiano - Novi Ligure ■ OvigJio - Predosa Quargnento - Quattordio - Rivalta Bormida - S. Giuliano 

San Salvatore Monferrato ■ Sezzadio - Solerò - Spinetta Marengo - Valenza





Marchio 904 AL

LA V O RA ZIO N E

F IL O  R IT O R T O

A N E L L I

S P IL L E  F A N T A S IA

V I A L E  D A N T E ,  5 - T E L E F O N O  93.002 - V A L E N Z A  P O

N A N I E L I O

M a r c h i o  1 0 3 7  A L

GIOIELLERIE -  OREFICERIE c°is°T elefono 91.875

Modelli esclusivi V A L E N Z A  PO

G A R B IE H I  1E I I I 1 E  (  F i u m i
U ffic i:  A L E S S A N D R I A  
Via P arn isetti, 9 - Tel. 51.355

C. C. I. A. Alessandria 3 1 7 8 7

G I O I E L L I E R I

-dr F a b b r i c a :  V A L E N Z A  
u *  V ia  MoroBetti, 25 - T el. 91.705

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

MARCHI O 6 9 0  AL

L  A N  I F R A T E L L I
UFFICIO VENDITE 
VIALE DANTE, 13 G I O I E L L E R I A  - O R E F I C E R I A

TELEFONO 91.280
C R E A Z I O N E  P R O P R I A

LABORATORIO 
VIALE DANTE, 24 V A L E N Z A  P O

s



M a r c h io  5 5 9  A L

De Gaetano Arcangelo
FABBRICA

OREFICERIA - GIOIELLERIA

V A L E N Z A  P O

CORSO GARIBALDI, 130 TELEF. 92.103

1167 ALB o s c o
&  M a z z a-dAr

O R E F I C E R I A
D iseg n i orig ina li  -  Anelli - B racc ia l i  

S p il le  co n  p ietre  lini su  oro g ia l lo

M O N T A T U R E  PIETRE ORIENTALI 

Piazza Tortona 30 - Tel. 93.570 - V*ihENZA PO

B A G N A  & FERRARIS
Fabbricanti Gioielleria e Oreficeria

Disegni esclusivi - Creazione propria

M A R C H I O  2 0 6  AL

C. C. I. Alessandria N. 41304

V A L E N Z A  PO 

V ia le  Lu ciano O liv a  1 0  - T e le fo n o  9 1 .4 8 6

Marchio 938 AL

ORSINI & CANEPARI
OREFICERIA - GIOIELLERIA

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

M O D E L L I  E S C L U S I V I

Via 29 Aprile, 71 - angolo Via Napoli 
Tel. 93.156 - VALENZA PO

Marchio 281 AL
—

Morendo Ettore
VIA MOROSETTI, 23 & Fratello
TELEFONO 92.111

O R E F I C E R I A

V A L E N Z A  P O G I O I E L L E R I A

LAVORAZIONE PROPRIA

TORTI & ROSSANIGO
M a r c h i o  1 0 2 0  AL

O R E F IC E R IA  - G IO IE L L E R IA  

Lavorazione Fantasia -  Modelli Esclusivi

VALENZA PO

VIA BO LO G NA  20 - TELEFONO 9 1 .6 4 4

g i à  M A R & H 6 S IO  & F IG L IO
M  8 1 3 4 2 4

V ia  C o ito ,  11  h  T O R I N O  ( I ta ly )  T e l .  6 8 8 .9 3 8  - 6 8 3 .5 1 9

CONCESSIONARIO PER VALENZA PO:

Ditta NEGRO G.
CORSO GARIBALDI, 144 46

ASTUCCI PER OREFICERIA  
POSATER1A E ARG ENTERIA  
V ETRINE COMPLETE

SCHM UCKETUIS - KASSETTEN FUER 
BESTECK U N D  SILBERZEUG  
A US ST EL L U N  GS PLATEAU X

CASINGS FOR GO LDSM ITH OBJECTS 
FOR TABLEW ARE A N D  FOR SILVER- 

W ARE - EXIHBITORS FOR 
SHOP W IN D O W S



AMISANO RENZO
PERLE - ANELLI - BOCCOLE

M ARCHIO 599 AL

VALENZA PO

Vicolo del Pero Telefono 91.466

R enalo  C e le r in o
FABBRICANTE OREFICERIA E GIOIELLERIA 

(CREAZIONE PROPRI A )

MARCHIO 830 AL |

V i a l e  D a n t e  2 4  (condominio Civitas) - TEL. 91 019

O a  leu  za  JDo
(Italia)

Marchio 837 AL

STAURINO PAOLO
G I O I E L L E R I A

Viale Benvenuto Cellini, 23 Tel. 93.137

V A L E N Z A  PO

ACUTO & rota-
O R E F I C E R I A

Anelli montatura in filo oro bianco

Spille in fantasia oro verde 
MARCHIO 1122 AL

Viale Padova, 44 - Telef. 93-396 - VALENZA

Aviott i  Luig i
G IO IE L L E R IA  - O R E F IC E R IA  

Anelli uomo e donna

V ia le  S a n tu a r io ,  50 - T el. 91.086 

V A LE N ZA  PO

M a rc h io  850  A L

ANSLISIO PIE T R O
O R E F I  C E R I  A

SPILLE - BRACCIALI - COLLANE 

IN ORO B I A N C O  E FANTASIA FINE

VICOLO DEL PERO. 31 - TELEF. 92.185 

V A L E N Z A  P O

foto NAZIONALE
DI GATTA MAfìMORhXO

La tecnica della fotografìa 
al servizio dell'orafo

V A L E N Z A  P O

V IA  M A Z Z I N I  22  TEL. 91.116

Marchio 614 AL

r i b a d i t i
FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA

ANELLI - SPILLE 
BRACCIALI ALTA FANTASIA 

E X P O R T

Via Tortona - Telef. 91274 - VALENZA PO



Marchio 574 AL
C A U C I A  C A R L O

L E N T I  &  Z E P P A
&  F I G L I O

FABBRICA OREFICERIA FABBRICA

E X P O R T OREFICERIA - GIOIELLERIA
M A R C H I O  100 Al.

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 34 - TEL. 92110
VALENZA PO V I A L E  R E P U B B L I C A .  1 1 7

TEL 91735 V AL E NZ A PO

1 M A R C H IO  286 A l '
F m D A B E N E

DE CLEMENTE i  VAGCARIO
LABORATORIO ARTIGIANO

GIOIELLERIA - OREFICERIA - INCISIONI 
CESELLI - SMALTI

fabbrica oreliceria e gioielleria C R E A Z IO N E  P R O P R IA
834 AL

P R F M I O  Al C O N C O R S O -  -------------------

V A L E N Z A  P O
“ Il G ioiello  d f E s ta te  , ,

V I A L E  V I T T O R I O  V E N E T O ,  2 4  - T E L .  9 2 . 7 1 5

VIA 29 APRILE, 22 - TEL. 91.064 VALENZA PO

M A R C H I O  2 8 8  AL MARCHIO 671 AL

F.UI CANTAMESSA
FABBRICANTI OREFICI E GIOIELLIERI

C a r n e v a l e  A l d o

FABBRICA OREFICERIA

Creazione propria G I O I E L L E R I A

E X P O R T
VIALE DANTE, 4 j> - TEL. 91.421

VIA TRIESTE, 26 - TEL. 91.662

VALENZA PO VALENZA PO

Marchio 916 AL Marchio 1043 AL

D in a  M A R C O  FERR A R IS
O R E F I C E R I A  -  G I O I E L L E R I A

f a l l i

i l o n i i t t ' i f t f j i E *

VIA TRIESTE, 24 - TELEFONO 91.545
G I O I E L L E R I A

F e r m e z z e  - S p i l l e  - B r a e c i a l i  i n  g e n e r e

V A L E N Z A  P O
V i a l e  R e p u b b l i c a ,  3 0  -  T .  9 3 . 3 8 2  V A L E N Z A  P O



Marchio 197 AL

F ratelli B A L D I
FABBRICA

OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIALE REPUBBLICA, 60 
TEL. 91.097 Valenza Po

VAROIMA
SPECIALITÀ 
SPILLE FANTASIA

VASTO
ASSORTIMENTO

EXPORT

V A L E N Z A  PO

&

BISTOLFI
FABBRICANTI OREFIC ERIA  
E GIOIELLERIA
LARGO COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA, 14 - TELEF. 91.179

Marchio 736 AL

RICALDONE PIERINO E C.
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Fabbricazione propria

B racciali

e
V i a l e  D a n t e  1 0

T elefono 91.305
m ontature V A L E N Z A  P O

M U S S I ! 1 &
A V V I T A T U R A

P E R L E C E V A
F E R M E Z Z E

P I A Z Z A  S T A T U T O ,  2

ANELLI IN T E L . 93.327

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

Soro & De Grandi
FABBRICANTI OREFICERIA - GIOIELLERIA

iillllll Hlillli lllllll! M A R C H I O  6 2 6  A L  illiliii lililill

V A L E N Z A  PO

V I A  M A R I O  N E B B IA  5 3  -  T E L E F O N O  N .  9 2 . 7 7 7

Marchio 274 AL

Giovanni Vescovo & C.
S. A. S.

CREAZIONI ALTA FANTASIA 
OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIA F. CAVALLOTTI, 57 - TELEF 91.286 
V A L E N Z A  P O

j D a v c i n

G l O I E L L I E R I  

SPILLI - ANELLI IN BRILLANTI 
ANIMALETTI ASSORTITI - ANELLI IN PERLA

V asto  assortimento 
MARCHIO 1150 AL

Via Cavour, 12 - Telef. 93.325 - VALENZA

J J c i V c i c c b

d  f i n i v i  o f f  I
FABBRICA OREFICERIE IN GENERE

922 AL

V IA  G I O V A N N I  V A L E R I  A N I ,  8 • T E L . 93.208

V A L E N Z A  PO



Novarese & Sannazzaro
F A B B R I C A N T E  - G I O I E L L I E R E  

E X P O R T

VIALE D A N T E , 10 ■ TEL. 9L150 V A L E N Z A  PO

Luigi & Mario Zavanone
O R E F I C E R I A  - G I O I E L L E R I A
M a r c h i o  3 7 4  A L

Via Martiri di Cefalonia, 22 - Tel. 91.119 Valenza Po

Assini Knecht & Carparti
=  FABBRICA OREFICERIA =
Anelli - Orecchini - Spille in fantasia

Via Pai  estro, 1 - Tele/. 93.400 V A L E N Z A  PO

u

Cavalli & Briatta
OREFICERIA GIOIELLERIA

VIALE DANTE, 10 TELEFONO 9 1 .0 4

V A L E N Z A  PO

C a u te la  D a r io
GIOIELLERIA IN PLATINO E ORO BIANCO

Marchio 721 AL 

___E X P O R T ____

Viale Benvenuto Cellini, 47 - Telefono 92.030 

V A L E N Z A  P O



BANCA POPOLARE DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1964

CAPITALE L. 2.030.798.000 RISERVE L. 15 470.038.829 

280 FILIALI 81 ESATTORIE

UFFICI DI R AP P R E S E N T A N Z A  A LONDRA  
E A FRANCOFORTE SUL MENO

DEPOSITI FIDUCIARI E CONTI CORRENTI IN CREDITO OLTRE 700 MILIARDI

BA N C A  A G EN TE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI 

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

FILIALE DI VALENZA - VIA LEGA LOMBARDA N. 5
TEL. 9 2 . 7 5 4  - 9 2 . 7 5 5

Laboratorio 
per la lavorazióne 
dei metalli preziosi 
delle ceneri

S. R. L. - Capitale Sociale L. 3 . 0 0 0 . 0 CO

e dei residui
auro - platino - argentiferi

V A L E N Z A

V ic o lo  DEL PERO N. 25 - TELEFONO 91.343 FONDERIA
L A M I N A Z I O N I
A F F I  NAZ I O N I
CLORURI
NITRATI
PLACCATI



Forsinetti Romano
STRADA SAN SALVATORE. 8

V ALEN ZA  PO

Oreficeria - Gioielleria

Specialità nella lavorazione 
della COLLANA
sia in oro bianco come in oro giallo 
per BRILLANTI o PIETRE DI COLORE 
100 modelli a scelta dagli 8 ai 20 grammi ! 
con FINTA - INCISIONE - SATINATURA



V a le m m o

quando si parla di

si pensa alla M etalli P rezio si S.p.A.
unica fra le società italiane ad aver ottenuto l’attestato 
”Good Deliven" sul mereato di Londra per le verghe 
d oro di sua produzione che stampigliate con il marchio 

sono riconosciute e accettate ufficialmente in tut- 
lo il mondo.

Forte di cjuesla affermazione di serietà che conterma I in
discussa qualità dei suoi prodotti, la Metalli Preziosi, ol
tre alla sua già nota «ramina di semilavorati e saldature, 
olire aH’orelice una nuova produzione: masselli grezzi di 
fusione nel titolo garantiti di 7507.,,, nei colori giallo,i C 7
rosa e rosso.

Per ulteriori informazioni, interpellateci! L'organizzazio
ne commerciale M.P. con sede in Milano e filiali in Bo
logna, Firenze. Genova, Padova, Roma e Torino è a Vo
stra disposizione.

M eta ll i  P re z io s i
consociata italiana della Johnson, Matthey & Co., Limited London

S erie Sni ..s!<- M ila n o  P ,.izza  Pio XI. h  - tei. H(V42.41 - H6.1S.71



Marchio 367 AL

M a r c i l i  &  Y a n o l i
OREFICERIA

Spille - Collane - Montature in oro bianco
Vialle B. Celimi. 73 - Tel. 91.785 Valenza Po

Marchio 219 AL

M o r t a r a  P i e r i n o
OREFICERIA ■ GIOIELLERIA Casa fondata 
DI PROPRIA CREAZIONE nel 1934
Via Trieste, 8 - Tel. 91.671 Valenza Po

Marchio 1247 AL

V a l e n t i n i  &  G a l d i o l o
OREFICERIA - GIOIELLERIA 
Anelli fantasia e con perla

via G. Oddone, 22 Valenza Po

Marchio 269 AL

A l d o  R a s e r ò
OREFICERIA

Montature per cammei, monete e medaglie
Via Carducci, 15 - Tel. 91.108 Valenza Po

Marchio 766 AL

G i a r d a  S i l v a n o
OREFICERIA Spille oro bianco e fantasia 
Animaletti con perle barocche e in oro bianco

Via Mazzini, 47 - Tel. 91.817 Valenza Po

Marchio 322 AL

B a g g i o  &  S p i n o l o
FABBRICANTI OREFICI ■ GIOIELLIERI 

Bracciali di tessuto
( .so T. Galimberti. 3 - Tel. 91.003 Valenza Po

Marchio 886 AL

C a v a l l i  R i n a l d o  &  C .
OREFICERIA - GIOIELLERIA 

Anelli - Boccole . Oggetti vari
Viale Dante, 44 - Tel. 91.044 Valenza Po

Marchio 656 AL

M a z z a  G i a n f r a n c o
FABBRICA OREFICERIA 

Spille ed orecchini in fantasia con pietre fini
Viale Repubblica. 50 - Tel. 91.696 Valenza Po

Marchio 872 AL

C e r v a r i  F . l l i
OREFICERIA • GIOIELLERIA 

Spille oro bianco, giallo, fantasia - Creazione propria 
Via Salmazza, 6 - Tel. 93.042 Valenza Po

Marchio 1108 AL

M e r l o  &  B a n d i
OREFICERIA

Lavorazione vasta fantasia 
Via Mario Nebbia. 38 - Tel. 92.463 Valenza Po

Marchio 1203 AL

C a r a t t i  &  D e b e r n a r d i
OREF. - GIOIELLERIA ANELLI IN FILO E IN PERLA - CHIUSURE
Via Varese - Reg. Noce (Casa Manna) - T. 94.009

Valenza Po

Marchio 1124 AL

G o b b i  &  B r a g g i o n e
OREFICERIA ■ GIOIELLERIA 

Spille, ciondoli in stile antico e moderno
Via 29 Aprile. 30 - Tel. 91.703 Valenza Po

Marchio 1047 AL

S o r o  &  B o l l a t o
OREFICERIA ■ GIOIELLERIA 

Export - Modelli esclusivi - Bracciali
Via Alfieri, 14 - Tel. 93.043 Valenza Po

Marchio 1200 AL

Amisano & Raffaldi
GIOIELLERIA

Spille  - B r a cc ia li - C ollan e - A n elli oro  b ia n co
Vicolo del Pero, 13 - Tel. 94.003 Valenza Po

Marchio 945 AL

Fracchia &  Albori
OREFICERIA - GIOIELLERIA 

L avorazione anelli, sp ille , b ra ccia li
Via C. Noè, 12 - Tel. 93.129 Valenza Pc

M a r c h i o  1090 A l

Giordano Alfio
OREFICERIA - GIOIELLERIA 

D isegn i e sc lu s iv i - C reazione propria
Vicolo del Pero. 23 - Tel. 92.610 Valenza Po



[$65 * AOV 1945 • 1965- • AOV 1945- 1965 • ÀOV 1945 • 1965* AOV 1

FREZZA & RICCI
OREFICERIA - GIOIELLERIA ANELLI UOMO

7 8 5  A L
V A L E N Z A  P O
VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 28 - TELEF, 9M01

[INDUSTRIA
m m i

F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  T E S S U T A

F R A N C O
PASINI

CREAZIONI E DISEGNI 
IN ESCLUSIVA

VIALE DANTE
V A L E N Z A  PO Tel. 91 .664

f r a s c à r o l o  & c .
-------------- ------------ ( g i o i e l l i e r i ---------------------------------------------

CORSO MATTEOTTI, 49 - TEL. 91.507 VALENZA PO



PIETRE D I  COLORE FINI E SIN TE TIC H E

G I O I E L L I E R E

VIA FELICE CAVALLOTTI, 13B - TEL. 91.431 - V A L E N Z A  P O

B O N Z A N O  LUIGI fu GIACOMO
OREFICERIA GIOIELLERIA | V A S T O  A S S O R T IM E N T O  I N  F A N T A S IA  

M A R C H I O  7 1 7  A L  I MP OR T  - E X P O R T

Via S. Salvatore, 71 - Telefono 91.465 V A L E N Z A  PO

PERLE  

I N  GENERE 1309 AL

BUCOLO
GIUSEPPE

m



STAURINO M S I!
~  P i n i  J  Fabbrica OREFICERIA 
&  E  FIGLI G I O I E L L E R I A

MARCHIO 435 AL
E X P O R T

Viale Benvenuto Cellini, 18 * Telefono 91.048 
V A L E N Z A  P O

MARCHIO 7B4 AL ( g l i E R G I  &

F A L L A V I  D I N !

E X P O R T
Spedalizzati in
.anelli e  g r i f f e s  via Bergamo, 38 
lapidate in v a l e n z a  p o

montatura telefono 92.668

FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA

Q e n l i  &  f S o n i c e l l i

MARCHIO 4B3 AL

D a  lenza JDo

VIA PISA, N. 11 - TELEFONO N. 91.082

ì p  n f a i n a
F A B B R I C A

’ ' f r m t
M a r c h io  7 7 1  A L

“ s v /  TEL 9* ” *

M arohio 1102 A l.

C f i f t u z z i t  T 'A l /

% u  t i f a  C ^ t e ^ i - c e t i a  l o  f e l L ù t t a

<—d i r a d a  J \ f o c e  n .  2 8  -  T e l e f  9 3 . 1 9 5

LAVORAZIONE:
c Spille in 

Fantasia

• Polsini

• Bracciali

1 ' /fa ai<e n r a



f r a n c o  c ì m m ì h o

perle e pietre
VIALE D A N T E , 24 - TEL. 94.017 VALENZA PO

11 I T T  A AHarchio: 7 2 6 ' *41

Pietro Bonafede
L E G N A Z Z I

mm mm ■ ■■ ■

■■

|  F A B B R I C A N T E
FABBRICA
OREFICERIA

|  G I O I E L L E R I E
mmmm

E GIOIELLERIA
■■■■

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

V A L E N Z A  P O

Via F. Cavallotti N. 69 VALENZA PO

Telefono 91.257 VIA T. GALIMBERTI, 31- TELEFONO 91.783

M a r c o

L w  a . r i ,

Marchio 328 AL * j ^ e i i 2 0

Via Sandro Camasio, 8 Tel. 91.027

VALENZA PO

Marchio 630 AL

F IC A L B I & L IT I ’ A
LABO R ATO R IO  O R A FO  

P o r ta s ig a re t te  - T ro u s s e s

VIALE VICENZA, 31 - TELEFONO 93.198 

VALENZA PO



fa len zam o

□ ACQUINO & MAIETTI
DISEGNI ORIGINALI

M archio 1183 A l

OREFICERIA E GIOIELLERIA

ANELLI - SPILLE - ORECCHINI CON PIETRE FINI SU ORO GIALLO
MONTATURE IN PERLA E FERMEZZE
V ia M a r tir i d i Loro, 9 - T e le fo n o  94 .198 V A L K N Z A  P O

' T Z j c a l d o w  £ ò r e h 2 ò

F E R M E Z Z E  -  S P I L L E  -  B R A C O !  A L !

M a r  o h  l o  0 0 3  A L

Viale Galimberti. 13 -  Telef. 92.784 

V H I L E I S Z I I  P O

M archio  791 A L

QUAOLIOTTO
MATALE

FABBRICA OREFICERIA 
Assortimento oggetti uomo e donna 
V ia  Sand ro  C am asio, 11 - T e l. 92.168  

V A L E N Z A  P O

M arch io  1068 AL

F R A T E L L I

ABDERICO 
& FASOll

OREFICERIA 
SPILLE IN FANTASIA 
BRACCIALI - CAMMEI 
Via S. Salvatore ang. Via Oddone 
T e l .  9 3 . 4 0 9  - V A L E N Z A  PO

Marchio 928 A L

0M0DE0 GIOVANNI
OREFICERIA

O G G E T T I  I N  PER LA  • M O N T A T U R E  

C H IU S U R E  PER C O L L A N E

V A L E N Z A  (AL)
Via M. Nebbia, 3 - Telefono 93.333

M arch io  1135 A L

BIROLI
' AYRA 

CASTELLARO
V A L E N Z A  P O

Via Enrico Fermi, 2 - Telefono 94.101

A r t i g i a n i
O ra l i



Marchio 923 AL

J ^ a s e l l i  i r  a  u s t e  £ ?  C L .

Via G. Calvi, 14 - Telefono 91.516 VALENZA PO

FABBRICA OREFICERIA
GIOIELLERIA
VASTO ASSORTIMENTO

C O D E T T A  

B E T T O A

V I A L E  D A N TE .  2 4  t e l . 9 1 . 1 3 2

V A L E N Z A  P O

Visconti ® Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE 15 -  TELEFONO 91.259 -  VALENZA PO -  MARCHIO 229 AL

M a rc h io  6 7 9  AL

F r a t e l l i  D u c c o

O R E F I C E R I A VIA P P A J E T T A  N 9

o g getti in  perle T E L  92109

V A L E N Z A  P O



B A TARDI LUCIANO
F i l  1B  B M I  < 0  AV O  J B 1 E  F J I C E K M  

] E  O ,  J[ O  ][ 1E  ][ ̂  ] E  JE  1 B  ][ A

VALENZA PO
M A R C H IO  131 A L  --------------------------------------

TELEFONO 91.756 • VIALE SANTUARIO, 11

f l A w  7

VIA  ROBERTI 3

★  V A L E N Z A

Maestro Tullio Tascherio

DITTA

CERVI ENRICO &C.
£

M O  N T R ES

EVRETTE

S . A . S

OROLOGERIE

W I L H E L M
E S C L U S I V I S T A  I T A L I A  E C O L O N I E  

Concessionario con deposilo

LONGIHES
■'sap3"

V A L E N Z A  P O  -  V I A  T R I E S T E ,  4 a  - T E L E F O N O  9 - 1 .4 .9 8



L’Orafo

CREDITO  IT A L IA N O
C A P I T A L E  L. 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  * R I S E R V A  L. 6 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

Sede Sociale G E N O V A  - Direzione Centrale M I L A N O

SEDE DI ALESSANDRIA
PIAZZETTA DELLA LEGA - TEL. 51.701

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

F . O . S . E . F .

£>t

S i m e o n i  

«  J f a v a r o

Lavorazione in filo
Strada Alessandria, 11 - Tel. 93.139 - VALENZA

Marchio 1142 AL

Berrutti & Pratesi
GIOIELLERIA - OREFICERIA

V a s t a  g a n n i t a  e l i  o g g e t t i  i n  f a n t a s i a  

M o d e l l i  p r o p r i

Via Donizetti, 12 - Tel. 93.140 
VALENZA PO

B A N C O  A M B R O S I A N O
S E D E  S O C IA L E  E  D IR E Z IO N E  C E N T R A L E  I N  M IL A N O  

C A P IT A L E  IN T E R A M E N T E  V E R S A T O  L  3.000 000.000 - R IS E R V A  O R D IN A R IA  3.600.0C0 000
ANNO DI FONDAZIONE 1896

BOLOGNA - FIRENZE - GENOVA - MILANO - ROMA - TORINO - VENEZIA
ABBIATEGRASSO - ALESSANDRIA - BERGAMO • BESANA • OASIEGGIO - COMO - CONCOREZZO 

ERBA FINO MORNASCO - LECCO - LUINO - MARGHERA - MONZA - PAVIA • PIACENZA
SEREGNO - SEVESO - VARESE - VIGEVANO
Ufficio Cambio a BROGEDA (Ponte Chiasso)

F IL IA L E  D I A L E S S A N D R IA  ■ P iazza  d ella  L ib ertà , 12 • T e le f. 51.121 2/3

BANCA AGENTE DELLA BANCA D'ITALIA PER IL COMMERCIO DEI CAMBI
TUTTI I SERVIZI DI BANCA, BORSA E CAMBIO IN ITALIA E ALL’ESTERO



¥ a S e i z a i i

I  S  S k  I *  I T I  il nuovo cristallo accoppiato della Yis

v  i s
VETRO ITALIANO DI SICUREZZA 
Sede: M i l a n o  - Corso Sempione, 67



Iv IjX v Iv Iv a v à
l ^ e k o t t ì

i l i ! !

i c i i i
gigigigx w M a t t e r ò  xg

PPXvXvXv: OREFICERIA E GIOIELLERIA

Xvlvl-X-Xv- via Sandro Camasio. 1 ò Tel. 91.402
MARCHIO

743 AL VALENZA PO
XlvXvX-X-X C C. I. A Al rsa andr ia  N .  62.107

Marchio 1277 AL

0 r $ ì h ì  ^  i o  v a  u n i

GIOIELLERIA - OREFICERIA
Anelli e boccole in perla 

Anelli in pietre fini
Via Donizetti - Ang. Via Cremona, 47 

Tel. 93.303 VALENZA PO

Marchio 974 AL

Caniggia & Balani
O R E F I C E R I A

Boccole Anelli Perla e Turchesi 
Lavorazione propria - E X PO R T

Viale Dante - Telef. 94.266 
VALENZA PO

Marchio 640 AL

COLOMBAN EMILIO
FABBRICA OREFICERIA

Lavorazione in perle
t zaffiro bianco
Vendita a peso

Viale Benvenuto Cellini, 32 - Tel. 92.171
VALENZA PO

M a r c h io  4 0 8  AL

m i n o  G a n t a m e s s a
GIOIELLIERE

Lab. Via G. Calvi. 18
Valenza Po *»■«*

Ab i t. : Tel. 9 1.3 36

Marchio 1297 Al C. C. I. A. 85493

g e n i a l e é f i m p i e r o

FABBRI CA OREFICERIA

Via Pastrengo, 21

Tel. 94.238 V a len za

Marchio 1295 Al

NEBBIA& RAITERI
F a b b r ica n ti O re fice r ia  e G io ie lle r ia

LAVORAZIONE ALTA FANTASIA

Bracciali - Anelli - Fermezze 
Collane ed Anelli in brillanti 

V A S T O  A S S O R T I M E N T O

Via XXIX A prile Slbis - Tel. 94 .193  VALENZA PO

XX AOV ‘XX AQV;XX AOV-XX AOV- XX AOV-XX AOV-XX AOV-XX AOV- XX AOV-XX AOV-XX AOV-XX AOV-________ _ _____________



Marchio 764 AL

FILIPPI FERDINANDO
OREFICERIA

ANELLI PER DONNA ■ SPILLE 

BOCCOLE -  GRIFFES

Via Oddone, 24 - Tel. 92169  - V A LE N ZA PO

Marchio 88© A I,

Guerci & Baio
"fabbrica oreficeria e gioielleria

V A L E N Z A  P O

LA ROSA SALVATORI!
G I O I E L L E R I A

F a b b r i c a z i o n e  p r ò  p r i a

V ia le  D an te , 27 - T e le fo n a  91 .5 5 4

VALENZA PO

M ARCHIO 2óó AL C. C. I. A. Alessandri 8 4 4 8 9

MARCHIO 395 AL

VIA TRIESTE N° 30 TEL. 91.072

FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

NORESE SERGIO

VALENZA PO
Via P iero P ajetta  n. 31 - Tel. 9 2 .3 1 2

P O R T A S I G A R E T T E  -  T R O U S S E S  - OUI LL OCHÉES AMELOTTI
Ficalbi Adolfo Gino R a g .  P i e r i n o

ARGENTIERE ORAFO O R E F I C E R I A

V A L E N Z A

V A L E N Z A  P O
V IA  LEGA LOMBARDA 40  - TELEF. 91 .608

M a r c h io  a l o  A L .

Via Benvenuto Cellini, 15 - Telefono 91 ..528

TINO
PANZARASA

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

d e l l a  m i g l i o r e  p r o d u z i o n e  v a l e n z a n a

MARCHIO 529 AL

F.LU RAITERI
Oreficeria in Granate

BORGOMANERO 
( N o v a ra  )

V ia  D . Savio, 17 
T e le fo n o  8 1 . 4 1 9

VALENZA PO

V IA  7 F.LLI C E R V I  21 TEL.  91 9 6 8



Birce Repossi
Marchio 260 AL

Diario & Fare
G IOIELLIERE FABBRICA OREFICERIA G IO IELLERIA

Viale Dante, 49 - Tel. 91-480 Valenza Po
Creazione Spille, Ciondoli, Smalti

Piazza Gramsci, 16 - Tel. 91.544 Valenza Po

Marchio 670 AL Marchio 1269 AL

GIOR di Balduzzi & Leva Gardin F.lli
OREFICERIA - GFOI ELLERI A O R E F I C E R I A  ■ G I O I E L L E R I A

Anelli In perla • Spille e anelli in fantasia
Via F. Fermi. 14 - Tel. 91.154 ’ Valenza Po Via Donizetti, 16 - Tel. 94.243 Valenza Po

Mai chiù 398 AL Marchio 960 AL
Redazzi ni AlfredoCI Rizzetto Adriano

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

Chiusure per collane e bracciali con perle G I O I E L L E R I A

Via G. Leopardi. 9 - Tel. 91.005 Valenza Po Strada S. Salvatore, 8 a - Tel. 92.108 - Valenza Po

Marchio 689 AL Marchio 643 AL

Lunati Gino Raccone & Strocco
FABBRICA OREFICERIA O R E F I C E R I A

Specialità spille - Vasto assortimento Fermezze per collane e bracciali
Corso Garibaldi, 115 - Tel. 91.065 Valenza Po Via 12 Settembre - Tel. 93.375 - Valenza Po

Marchio 745 aL

Fratelli Pastore
OREFICERIA

Anelli fantasia uomo e donna
Via Brescia. 12 - Tel. 92.358 Valenza Po

Mai duo 765 AL

Fratelli Federico
FABBRICA OREFICERIA . G IO IELLERIA  

Creazione propria
Via S. Salvatore. 25 - Tei. 91.886 Valenza Po

Marchio Z76 AL

Ronzano Oreste
OREFICERIA

Anelli donna - Spille fantasia • Boccole
L.go Cost. Repubblica, 14 - Tel. 91.105 Valenza Po

Marchio 1211 AL

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

Anelli - Spille fantasia - Creazione propria 
Via Novi, 21 - Tel. 93.466 Valenza Po

Marchio 911 AL

Omodeo & Ferraris
OREFICERIA ■ G IO ÌELLERIA  Lavorazione anelli, 
spille, collane, bracciali in oro binaco e fantasia
Via Pisacane, 12 - Tel. 93.103 Valenza Po

Marchio 542 AL

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

Anelli Contorno e Bracciali - Creazione Propria
Via G. Melgara, 19 - Tel. 91.2.72 Valenza Po

Marchio 1157 AL

Pivotto & Cagnina
G I O I E L L E R I A

V ia le  S a n tu a r io ,  50  T e l. 94 .012  V a le n z a  P o

Marchio 978 AL

Malvezzi Dario

V ia

Vasto assortimento fermezze 
Oreficeria in genere 

T o r to n a ,  37 a - T e l. 9 2 .227  V a le n z a P o



Marchio 1058 AL

Bariggi & Farina
Fabbricazione montature, spille e bracciali

Corso Garibaldi, 146 - Tei. 91.330 Valenza Po

Marchio 925 AL

Ferraris Ferruccio
OREFICERIA  - GIOIELLERIA  

Vasto assortimento
Via Tortrino, 4 - Tel. 91.670 Valenza Po

Marchio 729 AL

Peli izza ri Nani & Lampara
OREFICERIA

Creazione propria - Anelli e boccole in perle
Via 29 Aprile, 45 - Tel. 91.804 Valenza Po

Marchio 902 AL

Panelli Mario & Sorella
FABBRICA OREFICERIA  

Spille in oro giallo con pietre di colore
Via S. Salvatore, 42 - Tel. 91.302 Valenza Po

Marchio 1164 AL
Lenti & Villasco

Anelli e boccole in fantasia - Turchesi - Oggetti 
in Perla - Modelli esclusivi - Creazione propria

Via E. Fermi, 11 - Tel. 93.584 - Valenza Po

Marchio 1091 AL
Piacentini & Massaro

OREFICERIA - GIOIELLERIA  
Anelli e Spille

Via Sassi, 2 - Te.l 93.491 Valenza Po

Marchio 318 AL

Bona Fratelli
FABBRICA OREFICERIA  - G IO IELLERIA  

Semilavorati, stampi in gomma per orefici
Via Novi. 9 - Tel. 91.742 Valenza Po

Marchio 1094 AL

Bianchi & C.
GIOIELLERIA

Anelli in oro bianco e platino
l Via Cairoli, 7 - Tel. 93.531_________ Valenza Po

I Marchio 466 AL

Proverà Luigi
OREFICERIA  Specialità: montature per cammei, 

spille, bracciali, boccole, anelli 
Via Acqui 14 - Tel. 91.502 Valenza Po

Marchio 784 AL

Borio Mario
FABBRICANTE ORAFO 

Articoli di fantasia e smalto
Viale Dante, 10 . Tel. 93.096 Valenza Po

Marchio 786 AL

Benedetto Ranfaldi
GIOIELLIERE

Viale Dante, 39 - Tel. 92.285 Valenza Po

Marchio 722 AL

Garavelli Giovanni
OREFICERIA  - GIOIELLERIA

Viale Dante. 24 - Tel. 92.702 Valenza Po

Marchio 415 AL

A ttilio Agliotti
FABBRICA OREFICERIA

Orecchini - Anelli Z.B. e fantasia - Creazione propria
Viale Dante. 24 - Tel. 91.579 Valenza Po

Marchio 985 AL

Rossi & Baroso
OREFICERIA

Gemelli uomo, donna - Spille alta fantasia - Bracciali
Via Bergamo, 24 - Tel. 93.286 Valenza Po

Meroni & Rapetti
FABBRICA OREFICERIA

Viale Dante. 52 - Tel. 93.209 Valenza Po 

Marchio 970 AL

Pessi & Sisto
OREFICERIA  - GIOIELLERIA  

Lavorazione propria - Bracciali - Modelli esclusivi 
Viale B. Cellini, 53 - Tel. 93.343 Valenza Po



L'Orafo

Spett.le s. r. I. R. I. S. E. N.
Via Lamarmora, 35 .
Torino ■ Italia Amburgo. 15 Dicembre 1964

Con viva soddisfazione abbiamo considerato i programmi intesi ad aumentare l’ efficienza 
della distribuzione sul mercato Italiano dei RIVESTIMENTI KERR Industriali - particolarmente del 
K - 9 0  e del Satin Cast -, allo scopo di rendere questi prodotti accessibili al consumatore al 
prezzo più conveniente possibile.

Sia il K - 9 0  che il Satin Cast sono i migliori rivestimenti a disposizione per fusioni di 
oreficeria ed industriali e siamo certi che il programma preparato da voi, quali concessionari 
in Italia, otterrà vivo successo.

In qualunque modo possiamo esservi di aiuto, rispondendo a speciali richieste di natura 
tecnica rivolteci dai vostri clienti, considerateci a vostra disposizione : collaboreremo con voi 
per quanto è possibile.

KERR G. M .B . H.

____________________  KERR
G eu lltcba ft mH be itb rànk ta r Haftung

r  n
Telefoni 49 62 51
Telegramme: Kerrdontal Hamburg

Messrs. R.I.S.E.N. Co. Ltd. Bank: Doulsdie Bank AG, Hamburg,
Via Lamarmora 35 Kfo. Nr. 35/19246

Turin /__ X T_A L_Y

2 Hamburg 20, Unnartrafje 2

12045 December 15, 1964

Gentlemen:

It was with great pleasure that we learned of your plans 
for increasing thè efficiency of thè Distributiori of our 
KERR Industriai Investments, and specifically K-90 and 
SATIN CAST, in thè Italian Market, with thè end in view of 
making these products available to thè ultimate consumer 
at thè lowest possible price.

Both K-90 and SATIN CAST are thè finest investments 
available to thè Industriai and Jewelry Casters, and we 
are confident that your efforts as our EXCLUSIVE DISTRIBUTOR 
in Italy will prove very successful.
Whenever we can be of help to you in answering special 

questions of a technical nature from any of your customers, 
please feel free to contact us, and we will cooperate with 
you as much as possible.

Best personal regards.

.Sincerely yours,
K E R R ̂ /H

Victor P. Viglino/
VPV:mw ' J



Istituto B an cario  San Paolo dì Torino
ISTITU TO  DI CRED ITO  DI D IR IT TO  PU BB LIC O  — FONDATO N E L  1563 

FONDI PATRIMONIALI:  L. 12.300.000.000 

D epositi f id u c ia r i e cartelle in  circolazione a l  31 m arzo 1965 L . 8 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0

Direzione Generale : TORINO - Piazza San Carlo, 156 

Sedi a GENOVA - MILANO - ROMA - TORINO 

190 Filiali in PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA E VALLE D’AOSTA 

Uffici di rappresentanza a Francoforte - Londra - Parigi - Zurigo

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA 

CREDITO FONDIARIO 
SEZIONE AUTONOMA OPERE PUBBLICHE 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

S U C C U R S A L E  D I  V A L E N Z A  - C orso  G a r i b a l d i ,  IO

c a r i 0 t a i / e l l a

e
f ' S i

l i  a

a  i d e i l i  e r i

P R O D U Z I O N E  P R O P R I A  E S C L U S I V A  

M A R C H I O  1 12 A L  / / /  C .  C .  I .  A l e s s a n d r i a

Export N. 1810/T
N  6 0 8 7 6 Via S. Salvatore, 63 ::: Tel. 91.283 

V A L E N Z A  Po (Itali.-,,'



GIORGIO a  RENZO

R  A  S  E  L  L  I
C R E A Z I O N I  G I O I E L L E R I A

VIA XII SETTEMBRE, 5 

TELEF. 93.047 V A L E N Z A  PO



M I N U T E R I E  

I N  O R O

431 AL

VALENZA PO
Via X X  Settembre, 11 -  Tel. 91.640



Carlo Illario e Fratelli s . P. . .

gioiellieri ed 
orafi in 
valenza 
p o

viale benvenuto cellini, 15 . tei. 91,318

Pavese
Marohio 1035 AL

Narratone
Stradella

gioiellieri
in
valenza
p o

viale della repubblica - strada faiteria - tei. 91,673



M a r c h io  1 0 4 9  A L

BORGHINO SPILLE

RINO BR AC C IALI

M IN IA T U R E  A N T IC H E

O R E F I C E R I A S M A L T I

Viale della Repubblica. 16/C V A L E N Z A  PO

ANGELO ANNASATONE
Specialità  Casse orologio e B ra cc ia li  

Creazione propria , esecuzioni su disegno

M a rc h io  459 AL C.C. I.A. Alessandria n. 63.791

Piazza G ra m s c i, 7 - T e le f. 91 .766

V A L E N Z A  P O

GIUSEPPE BENEFICO
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C & M  U M /  C A T O
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che col 1° set
tembre 1965 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
1965-1966.

ORDINAMENTO

L’Istituto comprende le seguenti Sezioni:
1) Sezione per orefici di durata triennale: si consegue il 
' ploma di qualifica di Orefice;

2) Sezione per incassatori, di durata triennale: si consegue 
il Diploma di qualifica di Incassatore.
L’Istituto indice pure un Corso di perfezionamento di durata 
annuale, al quale sono ammessi i diplomati orefici e incas
satori.

MODALITÀ5 PER L’ASCRIZIONE

Senza alcun esame sono iscritti alla prima classe i licenziati, 
di ambo i sessi, della Scuola Media o della Scuola di Avvia
mento di qualsiasi tipo agrario, commerciale, industriale, ecc. 
Per consentire agli aspiranti sforniti del prescritto Esame di 
Ammissione sulle seguenti materie:
— Lingua italiana;
— Storia, Geografia ed Educazione civica;
— Matematica;
— Disegno (copia dal vero).
Per il corrente anno tale esame sarà effettuato a partire dal 
giorno 2 ottobre. Le domande di iscrizione dovranno in tal 
caso, pervenire al Capo d’istituto entro il 20 settembre.

MATERIE DI INSEGNAMENTO

Religione, Cultura generale ed educazione civica, Cultura 
artistica, Cultura tecnica e scientifica, Disegno, Composi
zione orafa, Plastica, Oreficeria, Sbalzo e cesello, Incassatura, 
Mineralogia e Gemmologia, Economia aziendale, Incisione, 
Educazione fisica.

1) Certificato di nascita, in carta bollata;
2) Certificato di rivaccinazione, in carta semplice;
3) Certificato di studio (licenza scuola media inferiore);
4) Ricevute di versamento delle tasse e dei contributi se
condo le norme contenute nel paragrafo seguente.
In luogo delle ricevute delle tasse scolastiche, potrà essere 
presentata, da coloro che ne hanno il diritto, domanda do
cumentata di esonero totale o parziale delle stesse. Tali 
esoneri non riguardano i contributi di laboratorio.

TASSE E CONTRIBUTI

Le tasse scolastiche ed i contributi per l’anno scolastico 
1965-1966 sono così distinti:
a) immatricolazione (dovuta solo da coloro che si iscrivono 
per la prima volta all’Istituto) L. 1500;
b) frequenza L. 4800;
c) contributi di laboratorio L. 6000.
I versamenti delle tasse e dei contributi di laboratorio deb
bono essere fatti esclusivamente mediante gli appositi mo
duli da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto.

ESONERO TOTALE O PARZIALE DELLE TASSE SCOLA
STICHE, PREMI, BORSE DI STUDIO E SUSSIDI

Gli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni 
economiche possono fruire dell’esonero totale o parziale 
delle tasse scolastiche (per merito di profitto, per l’apparte
nenza a famiglie provate dalla guerra, oppure a famiglie 
numerose).
Le domande di esonero devono essere prodotte ogni anno 
entro il 25 settembre, insieme alla domanda di iscrizione. 
Dal beneficio di ogni esonero sono esclusi i contributi di 
laboratorio.
Agli alunni bisognosi e meritevoli ed a quelli distintisi per 
profitto sono annualmente conferiti premi, sussidi e borse 
di studio.

PROFILI PROFESSIONALI

Orefice: disegna, modella in cera o plastilina, esegue in 
metallo oggetti di oreficeria e di gioielleria in genere (anelli, 
spille, bracciali, collane, ecc.).
Incassatore: fissa le diverse qualità di pietre (preziose e se
mipreziose) su qualunque oggetto preparato dall’orefice o 
dal gioielliere

ISCRIZIONI

Coloro che chiedono l’iscrizione all’Istituto devono presen
tare domanda entro il 25 settembre 1965.
Le domande di iscrizione, su carta legale da L. 400, do
vranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

ALUNNI STRANIERI E FIGLI DI ITALIANI ALL’ESTERO

Gli stranieri ed i figli di italiani all’estero sono iscritti all’Isti
tuto qualora il titolo di studio posseduto., a giudizio del 
Ministero della Pubblica Istruzione, sia equivalente a quello 
richiesto per allievi italiani. Per l’iscrizione essi dovranno 
presentare gli stessi documenti previsti per gli allievi italiani 
recanti la traduzione ed il visto del Consolato italiano com
petente.

Il P residente 
G. Uff. Ulano Rag. Luigi

Il P reside  I. 
Doti. Prof. Bruno Abre
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AD ULTRASUONI
Apparecchio per lavare e sgrassare a mezzo degli ULTRASUONI 
oggetti di Oreficeria, Gioielleria, Argenteria o di altri metalli in 
genere, ed anche di m ateria plastica ecc.
Funziona con l'impiego di sostanze acquose innocue ed inodore. 
Asporta con la massima rapidità e facilità le paste abrasive rim a
ste dopo la lucidatura, svolgendo u n ’azione efficace anche in pro; 
fondità. I gioielli tra tta ti mantengono la loro lucentezza e si 
ottiene pure una perfetta pulizia delle gemme in essi incasto
nate senza provocare alcuna alterazione.
Di questi impianti si garantisce la massim a perfezione e la lunga
durata.

SONETTE 11° MODELLO DA 200 W ATT

DA 750 W A TT
Gli apparecchi PHILICO sono i migliori ed i più 
perfezionati e, pertanto, offrono le maggiori ga
ranzie. Sono i veri impianti necessari per ottene
re risultati perfetti e costanti nel campo della 
Gioielleria, Oreficeria e Bijouteria in genere.
La Philippi & Co. KG. è stata la prima ad in
stallare in Italia impianti di questo tipo presso 
le più importanti Aziende Orafe. E’ tuttora la 
migliore: imitata e mai eguagliata.

Malgrado le numerose imitazioni i SALI SPE
CIALI « DBF0 » per la brillantatura dell’oro 
sono costantemente adottati nelle fabbriche più 
importanti per l’alta ed ineguagliabile qualità di 
risultati da essi garantiti. Così pure i nostri sali 
per sgrassaggio e lavaggio che vengono preferiti 
per i loro risultati positivi.

ALTRI PRODOTTI PHILICO:
* Oro cianuro doppio al 68 % Au, e suoi deri

vati per bagni di doratura lucida. Preparati 
per la finitura delle gioiellerie nei seguenti co
lori: Rosé - Giallo chiaro - Giallo forte meda
glia - Rosso - Verde.

* Prodotti per bagni galvanici di Argentatura, 
Nichelatura e Rodiatura.

PH H JC JD  P!HiaLDp)p>D © @0. K®.
==============^ PFORZHEIM (Germanie)

r a p p r e s e n t a n t e  E o s m o n d o  S p i n e l l i
U N IC O  PER L’ITALIA Via Feè di Bruno. 14 • Tel. 59 .30 ,04

SONETTE MICEOM

Apparecchio Microm ad ULTRASUONI, potenza 7S 
Watt. Dotato di una vaschetta da litri 10, lava, 
sgrassa, asporta paste abrasive e lucidanti anche 
nelle magi . del tessuto metallico.

indÌc2to Per medie e piccole fabbri 
che di Oreficeria, Gioielleria e M inuterie Metalliche 
di qualsia:,i genere.
Si garan cono i risultati, perfetti sotto ogni aspet
to, e 1 unga durata.
Funziona con sostanze acquose innocue ed inodore
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Le o r ì g i n i  d e l l a  Oreficeria 
i n  V a l e n z a  -  Nascita e sviluppo 
d e l l a  A s s o c i a z i o n e  in un 
v e n t e n n i o  d i  operosa attività

Relazione tenuta nel corso dell’Assemblea del 3 Luglio 1963 

alla presenza del Ministro per il Commercio con V Listerò 

On. Bernardo M attarella.



E cce lle n ze , Signore, S ignori, 
cari Colleghi,

sono partico la rm ente  lie to  ed 
onorato di porgere il benvenuto 
di Valenza Orafa e m io persona
le e di ringraziare S. E. il M in i
stro  del C om m ercio con l ’Estero 
On. Bernardo M atta re lla  e tu tte  
le autorità  nazionali e p rovinc ia 
li per la loro gradita  presenza 
che conferisce  p restig io  e pro
fondo s ign ifica to  alla ce lebrazio
ne del ventennale de ll'A ssoc ia 
zione Orafa Valenzana.
Questa celebrazione vuole solo 
e doverosam ente esaltare il te 
nace lavoro dei nostri o re fic i, e 
ci pare non vi sia occasione più 
opportuna di questa per tra tte g 
giarne il decorso s to rico  e pre
vederne g li sv iluppi fu tu ri. 
Secondo gli s to ric i. Valenza è 
di orig ine romana e fu fondata 
da Marco Fulvio N ob ilio re  nel
l ’anno 158 a. C. con il nome di 
« Forum Fulvii Valentin i ». Es
sendo posta sul cammino degli 
eserc iti che in varie epoche eb
bero ad invadere l ’Ita lia, essa 
fu più vo lte  d is tru tta  ed è p rinc i
palmente per questa ragione che 
la c ittà  oggi m ostra scarse ve- 
stig ia  del passato.
Situata su un'altura che guarda 
il Po, era c ircondata da pro fon
di avva llam enti, oggi in parte 
scomparsi La scelta  del luogo 
dove sorge a ttua lm ente la c ittà  
è legata ad una leggenda: in

fa tti, il gruppo di case più an ti
co è detto  rione Colombina e si 
vuole che, proprio  nel luogo del
l ’a ttua le  Via Colombina si sia 
posata la colomba alla quale San 
M assim o avrebbe affidato il 
com pito  di ind icare  il luogo dove 
sarebbe riso rta  la c ittà .
San M assim o, vescovo della c it
tà di Pavia dal 466 al 496, ebbe 
i suoi nata li a Valenza e ne è 
tu tto ra  il patrono.
M o lti uom in i, noti per i loro me
r it i e le loro in iz ia tive , ebbero 
la nascita nella nostra c ittà : un 
a ltro  Santo, il Beato Gerardo Ca-

gno li, l ’illu s tre  scu lto re  G.B. Co
m o lli, a llievo  del Canova, il t i 
pografo  Lorenzo De Rossi (con
tem poraneo di A ldo  M anunzio ), 
il cui f ig lio  Francesco d iede alla 
luce, so tto  i suoi to rch i, in Fer
rara, la prim a e d i z i o n e  del- 
l ’« O rlando Furioso », pubb lica
ta nel 1532.
Fino ad un secolo e mezzo fa, 
Valenza non si d ifferenziava  dal
le a ltre  sonnolente  c itta d in e  di 
p rov inc ia . Era centro  p reva len
tem ente  agrico lo, con una eco
nom ia rura le  dom inata da pochi 
grandi p roprie ta ri.

Questo schizzo a penna, disegnato da Rina Poggioli ci m ostra 
com ’era ancora qualche anno fa il Rione Colombina.



Il sigillo col quale Lorenzo De 
Rossi soleva contrassegnare i li
bri che uscivano dalla sua stam 
peria in Ferrara. Al centro si no
tano le lettere L.R.V. che signi
ficano: Lorenzo Rosso, Valen
zano.
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Iti alto: l’unica fotografia oggi esistente di Vincenzo M orosetti, rin tracciata 
presso alcune sue discendenti dall'On. Paolo Demichelis per conto della nostra 
rivista.
A sinistra: la lapide — oggi pu rtroppo  rim ossa — della tom ba del prim o orato 
valenzano. Da questo im portante documento è sta to  possibile risalire, con 
una certa attendibilità, all’anno in cui venne im piantato a Valenza il primo 
laboratorio di oreficeria.
Considerando che, come ci riporta  la tradizione, M orosetti aveva da poco supe
rato i tre n t’anni quando diede vita alla sua « fabbrica » in Valenza la data 
dovrebbe collocarsi intorno al 1845. Se così fosse, l’Associazione Orafa Valen- 
zana sarebbe stata fondata proprio nel centenario dalla nascita ùcll’oreficeria 
in Valenza.

Il p rim o ad iniziare la lavorazio
ne d e ll ’oro in Valenza, così co
me afferm ava una lapide nel c i
m ite ro  della Città, fu Vincenzo 
M orose tti, m orto a 74 anni, il 2 
giugno 1887. E poiché pare che 
egli abbia aperto il suo labora
to rio  a ll ’età di o ltre  tre n t ’anni, 
dopo il r ito rno  d a ll’Am erica, do
ve aveva appreso la p ro fessione, 
la prim a a ttiv ità  orafa valenzana 
deve fa rs i r isa lire  in torno  a l
l ’anno 1845. La fama di p recur
sore è contesa al M orose tti da 
ce rto  B igatti, di orig ine alessan
drina o m ilanese. Ai p recursori

non succedette  p rontam ente  un 
im pulso d e ll’a rte  orafa poiché 
Vincenzo M e lch io rre  (che fu poi 

uno dei p rim i C ava lie ri del La
voro) a llievo  del M o rose tti, la
sciò Valenza per andare in a ltre  
c ittà  d ’Ita lia  e d ’Europa a perfe 
zionarsi nella p ro fessione . Se
condo uno s tud io  del Prof. A lfo  
Vo lm i, il M e lch io rre  abitava in 
quel periodo a Torino, dove col- 
laborava a ll ’esecuzione di un co
fane tto  in oro e gemme donato 

dalla c ittà  di Torino in occasio 
ne delle  nozze di U m berto I.



La fotografia rappresenta il Cavaliere del Lavoro Vincenzo Mel
chiorre, continuatore dell'opera di Vincenzo Morosetti.
Come risulta da una lettera pervenuta al Presidente Illario e che 
riportiam o integralm ente a pag. 56, risulta che il M orosetti ebbe 
a ltri continuatori. Comunque sia, fino ad oggi è dim ostrato che 
il maggiore dei laboratori, quello che diede un vivace impulso 
all'espansione dell'oreficeria valenzana fu quello di Vincenzo 
Melchiorre.

Qui sopra e sotto, tre pagine di un documento m olto im por
tante: il benservito rilasciato al Melchiorre e la firm a autografa 
di Vincenzo M orosetti. Da essa si può dedurre che egli ebbe altri 
soci. Le due pagine sotto, raffigurano il frontespizio del libretto  
di lavoro, con la data del rilascio. Dal confronto delle date (ago
sto 1860 e gennaio 1862) si apprende che Vincenzo Melchiorre 
lavorò (almeno ufficialmente) per circa diciassette mesi presso 
il suo primo datore di lavoro, avanti di partire  alla volta di 
Torino e per altri luoghi dove si perfezionò sem pre più nella 
sua professione.
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Più ta rd i il M e lch io rre , rito rna to  
a Valenza, dava fina lm ente, un 
concreto  avvio a llo sviluppo de l
l ’a rte  orafa nella c ittà . In fa tti, 
secondo uno sc ritto  del Valen
zano On. Paolo De M iche lis , do
po il 1885 i già es is ten ti labo
ratori presero sviluppo e se ne 
crearono di nuovi. In fa tti in torno  
al 1900 esistevano in Valenza 25 
fabbriche organizzate quali p ic 
cole aziende, che impiegavano 
circa 250 operai.
Si hanno notizie  certe che nel 
1896 erano presenti in Valenza 
le d itte : M elch io rre , Della Valle, 
Vecchio, Bonafede & V isconti, 
M archese & Gaudino, Cunio li 
Francesco, F.lli Scalcabarozzi, 
C avalli, Peroso, N icola Raselli, 
Balzana e Bonzano, Leopoldo 
Bissone, Angelo Prato, M attac- 
cheo ed a ltre  m inori.
Il De M iche lis  c ita  presenti a 
Valenza nel 1911, 26 fabbriche 
con l ’im piego superiore  ai 10

operai, 9 fabbriche con l ’ im p ie 
go superio re  ai 25 opera i, per un 
to ta le  di 44 fabbriche con 652 

operai.
Successivam ente, negli anni a 
cavallo  della  prim a guerra m on
diale, avvenne una vera e pro
pria pro life raz ione de lle  aziende, 
che aumentarono cons ide revo l
mente di numero, però con po
chi d ipendenti.
Nel 1926 le fabbriche erano d i
venute 180 e gli operai che vi 
lavoravano erano più di 1.500. 
Tale fenomeno continuò fino  a l
l ’in iz io  della seconda guerra 
m ondiale, che determ inò un im 
provviso arresto  deH’econom ia 
e pose le premesse per la s tes 
sa m orte d e ll’ o re ficeria . In fa tti 
la legge 3 settem bre 1941 che 
pro ib iva  agli orafi di lavorare il 
p la tino  e l ’oro, m inacciò di d i
s truggere  l ’intera produzione 
orafa.

Un altro  raro  documento: una ve
duta parziale della fabbrica di Vin
cenzo Melchiorre, agli inizi del se
colo. La sua pianta, a form a di L 
consentiva una  rigorosa separazione 
dei dipendenti di sesso diverso. Al 
centro dei due ram i della fabbrica, 
da dove poteva agevolmente sorve
gliarli, sedeva il capo-laboratorio, 
il cui tàvolo si intravvede in basso 
della foto, leggermente a destra.

Furono anni e ro ic i durante  i qua
li i valenzani'; con grande s p ir i
to  di inventiva  e di sac rific io , 
rip iegarono su lla  lavorazione 
d e ll’a rgento e d e ll ’accia io , m on
tando p ie tre  s in te tich e  e s trass i 
ino ltre  rico rse ro  m o lto  spesso, 
per la mancanza di mezzi di co
m unicazione, anche a ll ’uso de l
la b ic ic le tta , pur di perm ette re  
a ll ’o re fice ria  valenzana di so-- . ». - i
pravvivere. E questo è vero. In 
quel periodo, che è sta to  i l  più 
d iff ic ile  da superare, se non ci 
foss im o  va ls i di questi mezzi 
non avrem m o potu to  sa lvare il 
pa trim on io  de lle  conoscenze de l
la nostra p ro fessione.



Una nuova testimonianza

sulle origini
Valenzana

Riportiamo per esteso la lettera inviata da Aldo 
Tacchetti al Presidente Ulano che costituisce 
una utile testimonianza sugli sviluppi delVorefi* 
cena Valenzana subito dopo le origini,

E- ALDO ZACCHETTI
M O V I M E N T I
VACHERON & CONSTANTIN____
J A E G E R  I E  C O U L T R E  I 93 AL]
G O B E L I N

- VALENZA (ITALIA)
G I O I E L L I  

C O N  O R O L O G I

C.C.I.A. n. 18016 - C.C. Postale 23/1982

IV Flora Naz. doll’Arllg. - Flrenzo 
Medaglia d'Argento con Dlnloma

Telefono 91-933

6 Luglio 1965

Egregio Gr. Uff. Rag. LUIGI ILLARIO 

Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana 

V A L E N Z A

Caro Gino.

sono certo che gradirai alcune notizie sulla storia dell’origine della lavora
zione orafa valenzana, così come risultano da documenti e memorie della mia famiglia, 
e che possono servire per completare quanto scritto dall’On. Demichelis.

Vincenzo Morosetti è stato indubbiamente il precursore, che però all'inizio non 

avendo a disposizione maestranza valenzana chiamò da Alessandria due provetti operai 
collaboratori, Francesco Zacchetti (mio nonno) e Bigatti.

Nel 1850 Z. e B. si sganciarono dal Morosetti ed aprirono in proprio un nuovo 

laboratorio orafo Bigatti & Zacchetti (primo esempio di proliferazione).
Nel 1857 il Bigatti si ritirò nella sua Alessandria e non risulta che sia più tornato 

a Valenza.

Nel 1858 riaprì il laboratorio il Francesco Zacchetti e nel 1884 associò alla ditta 

il figlio Leopoldo (mio padre), ditta Francesco Zacchetti & figlio Leopoldo che si sciolse 

per ragioni famigliar! nel 1911.

Credo si possa perciò asserire in modo indubbio la priorità assoluta del Morosetti 
—  la cittadinanza alessandrina del Bigatti — essere il laboratorio Bigatti & Zacchetti il 
secondo in ordine cronologico nella storia dell’attività orafa valenzana.

Con cordialità

tuo ALDO ZACCHETTI



Vasellaio

L ’atto d nascita dell’Associazione 

Orafa Valenzana
La prima pagina del libro dei Verbali dell’As
sociazione, da cui risulta la nascita del Soda
lizio.



N e ll’im m ediato dopoguerra, il 12 
giugno 1945, veniva fondata la 
Associazione Orafa Valenzana 
che assumeva il com pito di pro
muovere lo sviluppo e di patro
cinare gli in teressi della co lle t
t iv ità  orafa. L’inv ito  a form are ta
le associazione partiva dalla Fe
derazione Nazionale Orafi e, per 
essa, d a ll’egregio Cav. di Gr. 
Croce Davide Ventre lla , suo pre
sidente, che ancora oggi d irige  
con grande dedizione e saggez
za la « Confedorafi •», e che qui 
ci onora con la Sua presenza. 
L 'inv ito  fu racco lto  da Carlo Mia- 
rio, vero p ila s tro  d e ll’o re ficeria  
valenzana e trasm esso a ll ’orafo 
sig. Vaggi che promosse la p ri
ma riunione. Questa si concluse 
successivam ente affidando la 
Presidenza al sig. Fontani. Tem
pi d if f ic ili,  così come è nel na
scere ogni cosa; tu ttav ia , il fe r
vido entusiasm o che tu tt i ci ani
mava perm ise di raggruppare un 
numero di soci superiore ai 200. 
L’impegno princ ipa le  degli anni 
che succedettero  fu sempre 
stre ttam ente  legato a problem i 
di ca tegoria  che investivano 
aspetti s indaca li, fisca li e d 'o rd i
ne p roduttivo .
Nel 1948, s ingolare e proficuo fu 
l ’ in tervento  d e ll ’ Associazione 
nel campo fisca le, ove si arrivò, 
dopo incontri e scontri memo
rab ili e pieni di calore, a so tto 
porre a ll'U ffic io  Imposte, o tte 
nendone la piena adesione, una 
vera e propria lis ta  che s ta b ili
va una graduatoria  di autotassa
zione degli orafi.
Nel 1950, dopo che da svaria ti 
anni il com pianto orafo Carlo 
d ia rio  ne caldeggiava l'is titu z io 
ne, e con il costante in teresse 
d e ll’Associazione, si o ttenne la 
creazione d e ll ’Is titu to  Professio
nale Statale per l'Industria  e

r

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
G IO IE LL IE R I • ARG ENTIERI 

O R O L O G I A I  E A F F I N I

______________ ________________ >

II frontespizio della tessera dell’Associazione Orafa 
Valenzana, rilasciata nell’anno di fondazione.

Veduta dell'Istituto Professionale di Oreficeria Ben
venuto Celimi.



A sinistra, un allievo del Corso di Perfezionamento sta 
terminando un lavoro. In alto a destra, alcuni allievi men
tre compiono esercitazione ai microscopi nel laboratorio 
di Gemmologia. E ntram be le fotografie, tra tte  dall'archi
vio della rivista, si riferiscono ai primi anni di vita del
l’Istituto.

l ’A rtig iana to  a cui fu dato il no
me di Scuola di O reficeria  Ben
venuto Celi ini. In quind ic i anni 
di serio  ed appassionato lavoro 
questo Is titu to  è d ivenuto s tru 
mento ind ipensabile  per la fo r
mazione delle nuove leve orafe, 
come pure è risu lta to  un va lido 
mezzo di d iffus ione  della cono
scenza d e ll’arte orafa valenzana 
ed ita liana in d ive rs i Paesi del 
mondo poiché la Scuola è fre 
quentata anche da a lliev i prove
n ienti da d iverse nazioni.
Ed era ancora l ’ in teressam ento 
d e ll’Associazione Orafa e la sen
s ib ilità  del M in is te ro  d e ll’ Indu
stria  e Com m ercio e della Pub
blica Istruzione che consentiva 
nel 1956, con Decreto In te rm in i
ste ria le , la creazione in Valenza 
d e llu n ic o  labora torio  gemmolo- 
gico di Stato ita liane.
Questo serviz io  pubblico di con
tro llo  per le p ie tre  preziose e le 
perle si è d im ostra to  di somma

u tilità  per g li operatori orafi g io
ie llie r i ita lian i, che si rivolgono 
sem pre più num erosi al nostro 
Laboratorio perchè gode ormai 
il m assim o p res tig io  in tu tto  il 
Paese.
La libera lizzazione d e ll’a ttiv ità  
aveva in tan to  dato impulso al la
voro, e Valenza ne risentiva  i be
nefici e ffe tti, tanto che nel 1954 
si potevano contare 320 labora
to ri, p revalentem ente artig iana
li, che impiegavano più di 3.200 
lavora tori.
La produzione, fino al 1956 era 
stata p rinc ipa lm ente  indirizzata 
al m ercato in terno, ma nella 
prim avera del 1957 l ’Associa
zione Orafa prendeva una in i
z ia tiva  di importanza capita le: 
la partecipazione di 37 d itte  ora
fe  di Valenza accomunate, pur 
m antenendo la propria ind iv i
dua lità , alla Fiera M ondiale di 
New York tenutasi dal 14 al 27 
aprile  di q u e ll’anno.

Q uesto fa tto  produceva una 
svo lta  nella v ita  del soda liz io  e 
n e ll’ econom ia valenzana e rap
presentava il prim o passo verso  
l ’espansione della nostra  o re fi
ceria  in quasi tu tt i i Paesi del 
mondo. Vennero, a segu ito  di 
que lla  partecipazione, i p rim i 
com pra to ri d a ll’A m erica  per co
noscere il lavoro di Valenza.
Si rese quindi necessario  crea
re un ’organizzazione che rispon 
desse a lle  nuove esigenze di 
m ercato  e, dopo il natura le  tra 
vaglio , l ’o s tilità  di m o lti e la buo
na vo lontà  di pochi, venne una 
risposta  adeguata: la c o s titu z io 
ne della  Im m obilia re  O rafa Va
lenzana col preciso com p ito  di 
dare agli orafi la loro casa, che 
com prendesse la sede d e ll'A s s o 
ciazione e una M ostra  Perma
nente di o re ficeria , g io ie lle r ia  ed 
a rgenteria  per fa vo rire  ed incre 
m entare il lavoro con l ’estero.



Una suggestiva visione della sede 
dell'Associazione Orafa Valenzana, 
dove, al piano superiore, ha sede la 
M ostra Perm anente di Gioielleria ed 
Oreficeria.

La M ostra  venne inaugurata il 
16 lug lio  1959 dal Presidente del
la Repubblica On.le Giovanni 
Gronchi.
Valenza presentava e presenta 
così in campo internazionale la 
capacità del suo lavoro sempre 
in dinam ica m aturazione ed offre 
al c lien te  un serviz io  che lo po
ne nelle m ig lio ri condizioni di 
sce lta, di contrattazione e di r i
cevim ento dei p rodotti.
Per co s titu ire  un canale duratu
ro, che legasse la produzione 
alla vendita, era ind ispensabile  
o ffr ire  agli a rtig ian i la poss ib ili
tà di lavorare n e ll’am f .0 delle 
nuove necessità ed al di fuori 
de lle  insu ffic ien ti poss ib ilità  o f
fe rte  dalle  d im ension i m icrosco
piche delle  s ingole  aziende. Con 
questo p reciso scopo la M ostra 
Permanente veniva affiancata 
nella stessa casa agli u ffic i della

Export Orafi Valenzana. Questa 
Società, senza fin i di lucro, è na
ta e v ive  al serv iz io  di tu t t i g li 
orafi espo rta to ri.
Veniva così com ple ta to  il c ic lo  
d e ll ’operazione econom ica del 
quale la M ostra  Permanente co
s titu iva  la prim a fase: d iffus ione  
della  conoscenza e de lla  sce lta  
dei p rodo tti e contra ttaz ione ; 
l ’Export Orafi form ava la secon
da fase: raccolta  dei p ro do tti e 
loro spedizione ai c lie n ti e s te ri. 
La M ostra  Permanente, in un 
crescendo costante e p rog ress i
vo, coi suoi espos ito ri, è v is ita 
ta da opera tori econom ici appar
tenen ti a ben 87 nazioni del 
mondo e nel 1964 ha reg is tra to  
cospicue v is ite  di c lie n ti es te ri, 
che hanno trasm esso m ig lia ia  
di comm esse.

16 luglio 1959. Il Presidente della 
Repubblica, On. Giovanni Gronchi, 
taglia il nastro tricolore posto di
nanzi alla sede dell’Associazione 
Orafa Valenzana.



Uno scorcio del Salone della M ostra Permanente, dove il com
pratore estero trova il meglio della produzione valenzana.

A Questo proposito  ritengo m ol
to  im portante  so tto lineare  il fa t
to  che della crescente  massa 
annua di v is ita to ri il 55-60 % so
no nuovi c lien ti che vengono ad 
aumentare il nostro, già notevo
le patrim onio  di c lien te la  estera. 
Va pure considerato  che, data 
la natura della produzione va- 
'enzana, la nostra è in gran par
te esportazione di lavoro poiché 
esso è percentualm ente a lto  in 
rapporto al prezzo de ll'o ro  fino 
che noi dobbiamo im portare. 
L'Export Orafi, sempre con un 
aumento progressivo e sensib i
le, ha increm entato  di conse
guenza il lavoro; ino ltre  si è mo
strata valido strum ento per la 
partecipazione alle M ostre a l
l ’estero, ne lle  quali Valenza è 
stata assiduam ente presente in 
questi u ltim i tem pi. Da Ginevra 
a Belgrado, a Colonia. Losanna,

Adela ide, Parigi, Hong-Kong, San 
Francisco, Los Angeles, Dallas, 
New Orleans, M iam i, Chicago. 
New York, Le Mans, Londra, 
Berlino, Lubecca, Vienna, F ri
burgo. Valenza orafa sotto  l ’egi
da d e ll’I.C.E. o per in iz ia tive  
proprie  ha fa tto  conoscere il suo 
lavoro ed ha sem pre d ign itosa
mente propagandato il p rodotto 
ita liano  nel mondo. A questo 
punto, è doveroso dare pubbli
co riconosc im ento  al M in is te ro  
del C om m ercio  con l'Estero che 
a ttraverso  quel va lid iss im o  En
te che è l ’Is titu to  Com m ercio 
Estero, svolge una costante 
opera di propu ls ione e di mo
derna organizzazione e, con il 
suo ingente impegno finanzia
rio, ci ha consen tito  di portare 
la nostra produzione in tu tto  il 
mondo.
Perciò siam o lie t i della presen

za del Sig. M in is tro  del Com
m ercio  con l ’Estero e dei Bene
m e riti Funzionari d e ll ’I.C.E. che 
ci consente  di esprim ere  di per
sona la p iù viva riconoscenza di 
tu tt i g li o ra fi di Valenza.
Nel 1958 nasceva l'o rg a n o  u f
fic ia le  de ll'A ssoc iaz ione  Orafa: 
« L 'O rafo Valenzano », che da 
a llo ra  porta nelle  case dei pro
d u tto ri valenzani e di tu tt i i g io 
ie llie r i d ’Ita lia , una vo lta  al me
se, la voce di Valenza orafa, ar
tico la ta  nei d ive rs i aspe tti de l
la sua presente a ttiv ità . 
Partico lare  m erito  il pe riod ico  
ha acqu ista to , per essers i r ive 
lato u tile  e serio  propagatore 
de lle  nozioni tecniche, su tu tt i 
g li e lem enti fo rm a tiv i dei nos tri 
p ro do tti. Dobbiamo essere gra
ti al Prof. Andreone, d ire tto re  
responsab ile  della  r iv is ta  per la 
sua opera in te llig e n te  ed appas
sionata.



A fianco di queste in iz ia tive  si 
accompagnava la presenza del
l ’Associazione Orafa ed il suo 
contribu to  per la riso luzione dei 
problem i di categoria  in tu tte  le 
sedi, da quella confederale ai 
convegni nazionali, form ando di 
tu tta  l ’azione un denom inatore 
comune che determ inava le gran
di linee da me proposte a nome 
del C onsig lio  nella relazione te 
nuta il 30 maggio 1960, in tito la 
ta: « Per la sicura affermazione 
di Valenza, quale m assimo cen
tro  orafo nazionale ed in terna
zionale » La s ta tis tica  oggi con
fo rta  il m aggior peso acqu is ito : 
520 is c r itt i a ll ’Associazione Ora
fa, 750 aziende operanti nel se t
tore  in Valenza con la co llabora
zione di o ltre  10.000 operai. 
Inoltre  va aggiunto che nel rag
gio di 20 km intorno a Valenza 
operano a ltre  160 aziende orafe 
la cui produzione converge qua
si tu tta  nel nostro centro. La pre

senza di Valenza orafa ha inve
s tito  d ive rs i aspe tti, così da in 
te ressare  rubriche popolari te 
lev is ive , così da determ inare un 
concorso « Il g io ie llo  d ’estate », 
così da prom uovere una confe
renza internazionale  di Gemmo- 
logia e ancora di fa rs i conosce
re, a ttraverso  proiezioni docu
m en ta ris tiche  nel nostro Paese 
ed a ll ’Estero.
U ltim a e più recente partecipa
zione della  nostra Associazione 
so tto  l ’egida della Camera di 
C om m ercio  di A lessandria  che 
qui ringraziam o ed a cui diamo 
pieno riconoscim ento  per la 
prontezza nel promuovere ed af
fiancare in iz ia tive  atte a sv ilup 
pare i com m erci, è stata quella 
della partecipazione alla Fiera 
di M ilano con un gruppo di 100 
d itte  orafe valenzane, di 10 fab
briche di argenteria  di A lessan
dria osp ita te  nei saloni del C.l. 
S., in iz ia tiva  che ha potuto rea-

8 ottobre 1960 - I Membri della V ili Conferenza Internazionale di Gemmologia posano II prim o num ero de « L'Orafo Valen-
per un gruppo ricordo dinanzi all’ingresso dell’Is titu to  Professionale di Oreficeria di zano », pubblicato nel dicem bre 1958.
Valenza.



Nella fotografia a fianco ed in 
quella sotto, due momenti della 
esposizione dei prodotti dell’ar- 
tigianato orafo di Valenza al Cen
tro Internazionale Scambi della 
Fiera di Milano, nell’aprile di 
quest’anno.
In alto: il Gr. Uff. Illario ed il 
Presidente della Fiera Dr. Fran- 
ci intrattengono il M inistro del
l’Industria  e Commercio Sen. 
Lami-Starnuti. In basso: un mo
mento della visita del Ministro 
M attarella.

lizzarsi grazie alla perspicacia 
ed alla v is ione moderna e lung i
m irante del D ire tto re  Generale 
della Fiera di M ilano, Cav. del 
Lavoro D ott. Franci, che qui sen
titam ente  ringraziam o. Questa 
partecipazione ha aperto un 
nuovo canale di lavoro ed è fo 
riera di più ampi sv ilupp i.
Il quadro che Vi ho presenta to  è 
una grande tavolozza che racco
g lie  le nostre realizzazioni che 
sono sovrapposte ad un fondo 
comune —  la so lidarie tà  nel la
voro —  e la celebrazione di oggi 
che vuole esaltare le opere com 
piute, deve essere per ognuno 
di noi sprone ed incoraggiam en
to per le in iz ia tive  fu ture .

Eccellenze, S ignori,

in questa breve rassegna che 
ha fissa to  l'o b ie ttivo  sulla no
stra c ittà  e sul suo lavoro pre- 
le varie in iz ia tive  realizzate dal
l ’Associazione degli orafi è ev i
dente la preoccupazione costan
te di seguire la d inam ica dei 
tem p i: è una dinam ica che r i
chiede nuove tecniche e dim en
sioni econom iche, che ha a lla r

gato i confin i o ltre  que lli nazio
nali, o ltre  que lli europei, che 
tende a creare un linguaggio  co
mune fra  tu tt i i popoli a ttrave r
so g li scambi e, prim a deg li a l
tr i,  a ttraverso  g li scambi com 
m erc ia li. L’inserim ento  in que
sto  nuovo discorso, com porta  
un impegno quotid iano a tto  a 
m ig lio ra re  sempre più la nostra 
produzione sia come va rie tà  di 
m odelli che come perfezione di 
fin itu ra  e garanzia dei t i to l i.
A l centro  di questo processo,

che investe  la cu ltu ra , la scien- 
ba, la tecnica, l ’econom ia e tu t
t i g li aspetti d e 'l'a t t iv ità  umana, 
sta l ’uomo, al quale v iene o ffe r
ta una sola p o ss ib ilità : que lla  di 
capire e di andare avanti. Per 
camm inare, per p rogred ire , è 
necessario  che l ’uomo senta 
que llo  che si svo lge in to rno  e 
partec ip i e concorra con l ’ap
porto, scevro  dai p reg iud iz i 
ego is tic i e ideo log ic i.
Q uesto noi, nel nostro  p icco lo , 
ci sforziam o di fare.
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SOCIO FONDATORE V

La riunione del 12 giugno 1945, per mezzo della quale si 
ponevano le basi dell’Associazione Orafa Valenzana, ebbe 
una eco insperata ed ampia tanto da raccogliere oltre due
cento adesioni.
Coloro che, raccogliendo l’appello dei promotori aderirono 
alla fondazione del Sodalizio versando la prima quota di 
iscrizione possono esserne, a buon diritto, considerati i 
fondatori. I loro nomi sono stati ricavati dai documenti 
esistenti nell'archivio dell’Associazione e sono elencati in 
questa e nelle pagine che seguono. Per essi il Centro 
Stampa dell’Associazione ha realizzato un diploma, stam
pato a vari colori, ideato dal Prof. Aurelio Ferrazzi. La 
fotografia qui riproduce l’aspetto del diploma. Le copie 
avanzate e le matrici servite per la stampa sono state 
distrutte in modo da escludere per il futuro successivi 
rilasci e da garantirne l’unicità.
La loro consegna è stata un simbolico appello nel ricordo 
della lunga via percorsa insieme per dare al nostro centro 
orafo il posto che gli compete.
A questo appello purtroppo alcuni — chiamati a miglior 
vita — non hanno potuto più rispondere.
Ad essi, in primo luogo, ed a coloro che sono rimasti, 
vada il più sincero grazie delle nuove generazioni di orafi 
valenzani. Esse, affidandosi al Sodalizio che i loro padri 
seppero creare, moltiplicandone e potenziandone le fun
zioni potranno giungere a mete sempre più ambite ed im
portanti.

AM ISAN O  TERENZIO 

ANNARATONE F.LLI 

ARZANI PIO 

ALBERA CARLO 

AVIOTTI CARLO 

ANNARATONE PIETRO 

AMELOTTI GINO 

AMEGHINO ROMOLO 

AMELOTTI PIETRO 

AVIOTTI EMANUELE 

BONZANO UGO F.LLI 

BARCAGLIA GIOVANNI 

BARBERIS GIUSEPPE 

BIGLIA EMILIO



BONAFEDE COSTANTINO & F.LLI 
BARBESINO PRIMO 
BOERIO PIETRO 
BONZANO PIETRO 
BONZANO MARIO DI G IACOMO 
BISSONE E. FU LEOPOLDO 
BARBERIS CARLO 
BATTEZZATO GIOVANNI 
BAIARDI LUCIANO 
BAROSO CARLO 
BONZANO LUIGI 
BONZANO VINCENZO PIO 
BERGONZELLI & CATTANEO 
BAGNA EGEO 
BALDI F.LLI 
BONAFEDE PIETRO 
BAGGIO MARIO 
BONAFEDE GASPARE 
BARBERIS ANGELO 
BONAFEDE EMILIO 
BONZANO GUSTAVO 
BATTEZZATI ALDO 
BERGONZELLI LENTI 
BARIGGI FERDINANDO 
CAVALCHERÒ ALESSANDRO PINO 
CEVA CARLO 
CARNEVALE ALBERTO 
CERIANA PIETRO 
CATTANEO UGO
CANTAMESSA GUERRINO & F.LLI 
CAPRA RICCARDO 
CODETTA RAITERI ALDO 
CAVALLERO QUINTO 
C IM A VITTORIO 
CEVA VIRGINIO 
CAMURATI GIUSEPPE GIUSTO 
WEGA DI ROBAZZA GIUSEPPE 
CAUCIA CARLO 
CAMURATI CAV. PIETRO 
CERVI ENRICO 
CAVALLI CELESTINO 
CANIGGIA CARLO 
CAVALLERO GIUSEPPE 
CHIESA MARIO 
DEAMBROGI LUIGI 
DANIELE DANIELE 
DE GRANDI TARCISIO 
DABENE FERDINANDO 
DOGLIOTTI CARLO 
DEAMBROGGIO FRANCO 
DE AMBROSI & ROSSI 
DELLERBA & FALAVIGNA

EMANUELLI FRANCESCO 
FORSINETTI CARLO 
FRASSI CARLO 
FONTANI DANTE 
FALAVIGNA GIUSEPPE 
FERRARIS CIACOM O 
FICALBI F.LLI 
FERRARIS PIETRO
FRACCARI CESARE B. M e ta lli Preziosi
FILIPPI GINO
GUSM ANO & COGGIOLA
GALLIN1 LUIGI
GERVASO VIRGILIO
GARAVELLI ALDO
GENOVESE RAG. MARIO
GUIDI GIOVANNI CESARE
GARBIERI ETTORE'& F.LLO
GIUSTI DINO
GERVASO FRANCO’- '
ILLARIO CARLO & F.LLI 
ILLARIO & VISCONTI 
ILLARIO C. & C.
JAVELLO GIANCARLO 
LUNATI PIERO
LOMBARDI PIETRO & CARLO 
LENTI CARLO 
LANZA GIOVANNI 
LEGNANI BERNARDO 
PIACENTINI PAOLO 
LOMBARDI CARLO FU PIETRO 
LENTI TITO 
MORTARA PIERINO 
MARCALLI PIERO 
M AZZA  PIETRO 
MARCALLI ALFREDO 
MERLANI RENZO 
MOROSETTI FERNANDO 
MORAGLIONE F.LLI 
MONTALDI CARLO & C.
MORANDO ETTORE & F.LLO 
MILANESE M ASSIM O 
MORANDI ALDO 
MASSOCCHI ALDO 
NOVARESE GINO 
NOVARESE FERNANDO 
NAGI LADISLAO 
NOVARESE VARIO 
NEGRO GUIDO 
NOVARESE MARIO 
OTTONE MARIO 
ORSINI F.LLI 
OMODEO AMELIO



ODDONE CARLO 
PEROSO MARIO 
PESSINA DIONIGI 
PAGANI ARNO 
PASETTI F.LLI 
PEROSO ERNESTO 
PERRONE GIOVANNI 
PASINI ANGELO 
PASERO ALDO 
PANELLI ETTORE 
PEROSO LUIGI 
PEROSO ALFREDO 
POZZI & LENTI 
PROCCHIO GIOVANNI 
PROVERÀ ROMOLO 
ROTA & TARTARA 
ROSSI EDMONDO 
RASPAGNI CARLO 
RASPAGNI GIUSEPPE 
RICCI PIERINO 
RIGONI ANGELO 
REPOSSI EZIO 
RIGONI MARCO 
RAITERI COSTANTINO 
REGALZI ANGELO 
REPOSSI GIUSEPPE 
RICCI LUIGI
REPOSSI PIETRO DI ANSELMO 
RACCOZZI SORELLE 
ROTA LUIGI
RASELLI LUIGI FU FELICE
SORO MARIO
SBIGLIO ANSELMO
STAURINO PIETRO
SASSETTI PIETRO
STRADELLA LUIGI
STAURINO ORESTE
SCALCABAROZZI MARIO
SOC. C O M M . METALLI PREZIOSI
SANNAZZARO MENOTTI
SORO GIOVANNI
TERZANO ALFONSO
TORRA ALDO
TERZANO GIOVANNI
TAVELLA CARLO DI GASPARE
TERZAGO ERASMO
TAVELLA CARLO
TORNATI ERALDO DI CARLO
TORRA GIOVANNI
TEA PIETRO
UBERTONE PIETRO
VACCARIO MARIO

VISCONTI & BALDI 
VECCHIO GIOVANNI 
VARONA GIOVANNI 
VAIARELLI SILVIO 
VISCONTI VINCENZO 
VISCONTI GIUSTO 
VAGGI VENANZIO 
VARONA PIETRO 
VESCOVO GIOVANNI 
VACCARIO LUCIANO 
VITALE ALBERTO 
VISCONTI MIRCO 
ZEME & REPOSSI 
CERUTTI ANTONIO 
CARBONAZZI GIUSEPPE 
SANNAZZARO ELIO 
NECCHI PIETRO 
PONZANO GIOVANNI 
FORSINETTI GIUSEPPE 
RAITERI PIETRO 
POZZI GIUSTO 
NECCHI ANGELO 
REPOSSI PIETRO 
CAPRA MARIO
MARCALLI CARLO DI ANGELO
CARNEVALE ERMINIO
DE AMBROGI ALESSANDRO
ILLARIO EUGENIO
LA ROSA SALVATORE
FERRARI DOMENICO FU VINCENZO
BORIO & AVIOTTI
GEMMINDUSTRIA di G A IA  & MOSCHINO 
TERZANO & FIGAROLO 
CEVA UGO
BUCOLO ORAZIO GIUSEPPE 
TORTRINO DINO 
CROCE MANFREDO 
CARNEVALE PIETRO 
AVIOTTI M ASSIM O  
PROTTI RODOLFO 
SILLANO LUIGI 
CARBONE ALDO  
PINO MARIO 
MAIOLI PIETRO 
REPOSSI UGO EZIO 
ZAVANONE LUIGI & MARIO 
ANGELERI ETTORE 
BIFFIGNANDI ERNANI 
BAGGIO CARLO & ANGELO 
CANIGGIA ROMANO 
LENTI CARLO LUIGI 
LENTI RANA & M O LINA
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Due immagini della Prima M ostra del 
Gioiello Valenzano. Le sale dell'Asso
ciazione Orafi sono sta te  trasform ate 
in breve tempo in una elegante m ostra. 
Pannelli, decorazioni, vetrine, disposti 
lungo le pareti e raccordate da ele
menti di ottim o effetto scenografico 
hanno coordinato in un ritm o grade
vole ed efficacemente suggestivo la 
lunga sfilata comprendente migliaia 
di pezzi di gioiellerie, oreficerie, argen
terie. Le creazioni più classiche, com
plesse o costose si alternavano alle idee 
più originali e di prezzo accessibile for
nendo ai visitatori una idea abbastan
za indicativa della vastità e della va
rie tà  del gioiello valenzano. L 'arreda
mento della Mostra è stato particolar
mente curato dal Segretario dell’Asso
ciazione sig. Aldo Cavallero che, con 
la sua instancabile attività, è stato di 
sprone ai tecnici ed ai collaboratori 
riuscendo a completare veramente a 
tempo di record un così impegnativo 
allestimento.



Il 3 lug lio  1965 è stata una gran
de giornata per gli orafi di Va
lenza, una di quelle che —  co
me la inaugurazione della M o
stra Permanente —  sono da r i
cordare nel tempo, perchè se
gnano m om enti fondam enta li 
nella v ita  e nello sv iluppo di 
questo centro p roduttivo .
Lo stesso può d irs i, ev iden te 
mente, per le g iornate che sono 
seguite  con le a ltre  m an ifesta 
zioni p reviste  dal program m a 
dei festegg iam enti.
Certo, la quanto mai s ig n ific a ti
va presenza del M in is tro  Matta- 
re lla, al quale han fa tto  corona 
a ltr i parlam entari —  gli on.li 
Brusasca, Sarti e Lenti — , nu
m erose personalità  pubbliche o 
del se tto re  orafo ed a rtig iano ed 
una numerosa fo lla  composta di 
orafi p rovenienti da ogni parte 
d ’Ita lia, è stata certam ente il 
punto cu lm inante  delle  m anife
stazion i: il fa tto  essenziale che 
ha concentrato su di sè l ’a tten 
zione di tu tt i i partec ipanti. Ma 
le celebrazioni con le quali la 
Associazione Orafa Valenzana 
ha vo lu to  solennizzare —  e vi è 
degnamente riusc ita  —  i suoi 
venti anni di v ita , hanno a ltr i e 
profondi s ign ifica ti che non si 
identificano unicam ente negli 
auto revo liss im i ed am b itiss im i 
apprezzamenti che —  a com in
ciare da quello del M in is tro  —  
hanno riconosciuto  e lodato o l
tre  ogni aspettativa il lavoro, la 
energia, l ’intraprendenza della 
com unità  valenzana.
Certo, questo nostro centro, r ic 
co di una prorom pente v ita lità  
e di sp iccati ind iv idua lism i per 
cui a vo lte  riesce d iffic ile  coor
dinarne tu tte  le espressioni, può 
ben andare orgog lioso di aver 
o ttenu to  tanti e così ins ign i r i
conoscim enti, ma ciò che —  se
condo noi —  lo deve rendere

m aggiorm ente fie ro  e conscio  
delle  sue ancora inesaurite  pos
s ib ilità  è la capacità, ins ita  nel
la maggior parte dei suoi opera
to ri, di com prendere che nuovi 
tem pi si preannunziano, e che 

.ad essi è necessario  prepararsi 
con rinnovella ta energia. Questa 
capacità ha avuto occasione di 
d im ostra rs i con l ’a lle s tim e n to  
della prima M ostra  del G io ie llo  
Valenzano, per la cui rea lizza
zione si è fina lm ente  saputo 
m ettere  da parte quei vecchi 
p reconcetti che fino ad oggi ave
vano im pedito  di p resentare  
fianco a fianco le creazion i de lle  
aziende valenzane nel luogo 
stesso dov’esse nascono. 
Valenza, con la prim a edizione 
della sua M ostra palesa a tu tta  
la sua c lien te la  ita liana  ed es te 
ra la volontà delle  sue aziende

m ig lio r i, r ivo lta  ad una co rre tta  
e fru ttuosa  co llaborazione, ad 
una unità  d ’in ten ti che le per
m etterà di r ivend icare  con sem 
pre m aggiore au to rità  le sue im 
po rtan tiss im e  funzion i sul m er
cato estero  e nazionale.
Un a ltro  s ign ifica to , non meno 

im portan te , avevano le m an ife 
staz ion i: vi è stata una ricerca  
de lle  o rig in i, un raccog lie rs i a 
m editare  su ll'opera  dei prede
cessori, un rico rdare  con gesto 
spontaneo e riconoscente  quan
to la Valenza di oggi debba a 
quella di ie ri.

Si sono ge tta te  insom m a le basi 
per un cu lto  della  propria  tra d i
zione, la quale —  ancorché re
cente —  già si d im ostra  un no
b ile  cem ento egreg iam ente a tto  
ad unire aziende vecchie  e nuo-



Accompagnato dal Presidente Illario  e seguito da num erose au to rità  ì’on. Mai- 
tarella compie la visita inaugurale della Prim a M ostra del Gioiello Valenzano.

ve su lla  via d e ll’operosità  e del 
progresso.
Non a caso le due relazioni le t
te dal Presidente d e ll’A ssocia 
zione Orafa Valenzana nelle due 
m aggiori m anifestazioni, sono 
sta te  im prontate  al ricordo.
Non invano —  pensiamo —  il 
pubblico che grem iva la sala in 
cui ebbe luogo la prem iazione 
ha a ss is tito  alla viva com m o
zione di co loro che, dalle mani 
degli esponenti del Sodalizio, 
hanno ricevuto  il d iplom a di be
nemerenza.
Non senza una attenta e m edi
tata cognizione di causa il M in i
stro  M atta re lla  ha detto  che dal
la nostra « m olte  a ltre  categorie  
ita liane dovrebbero tra rre  un 
esem pio fecondo ».
Ma ora vediamo la cronaca del
le m anifestazioni.
Con S. E. M attare lla  erano —  o l
tre  ai parlam entari già c ita ti — 
il Dott. M ario Vegni, Prefetto  
della Provincia di A lessandria , il 
Presidente deH’Am m in itraz ione 
Provinciale  Prof. G iovanni S isto, 
il Presidente della Com m issione 
C onsultiva  d e ll’A rtig iana to  e Pic
cola Industria  presso l ’I.C.E. 
Comm. M anlio  Germozzi, il Dott. 
Calzavarino, alto funzionario  del- 
I ’ I.C.E., ed in rappresentanza 
della Camera di Com m ercio, In
dustria  ed A grico ltu ra  il Dott. 
Papino ed il Dott. Quaglia; in fi
ne, num erose autorità  c iv ili e 
m ilita r i.
A l l ’entrata della M ostra del G io
ie llo  Valenzano erano a riceve
re l'on. M atta re lla  il Presidente 
de ll'Associaz ione Orafa Valenza
na e V ice-Presidente della Con
federati Gr. Uff. Luigi Illa rio , il 
Cav. di Gran Croce Davide Ven- 
tre lla  Presidente della Confedo- 
rafi, un itam ente ai M em bri del 
C onsig lio  D ire ttivo  tra cui i V i
ce-Presidenti Invernizzi e Vespa

sian i, ed i s ignori Comm. A n to 
n in i, Genazzi, Barraia; i m em bri 
del C onsig lio  d e ll'A sso c ia z io n e  
Orafa Valenzana ed un fo lt is s i
mo s tuo lo  di pubblico.
Salita la breve rampa che con
duce a ll ’ ingresso, il M in is tro  era 
ricevu to  dal Dott. A n ton ino  N iel- 
fi, C om m issario  P re fe ttiz io  il 
quale, a nome della c ittà  r iv o l
geva a ll ’illu s tre  osp ite  un bre
ve ma sentito  ind irizzo di ben
venuto.
Dopo il trad iz ionale  ta g lio  del 
nastro incom inciava la v is ita  ai

A

loca li della M ostra, ed il M in i
s tro , segu ito  dalle au to rità  e da 
un pubblico strabocchevole, si 
in tra tteneva  lungo le ve trin e  
nelle  quali erano esposte m ig lia 
ia delle  m ig lio ri creazioni valen- 
zane.

Durante la m inuziosa v is ita , il 
M in is tro  M atta re lla  si è in tra t
tenu to  più vo lte  con il Presiden
te  Illa rio  che era al suo fianco, 
in form andosi su i pa rtico la ri de l
le lavorazioni od esternando il 
suo com p iacim ento.
A l te rm ine , è quind i passato nel
le sale supe rio ri, que lle  della  
M ostra  Permanente, a lle  quali 
hanno avuto accesso so ltan to  
g li in v ita ti m un iti di specia le  au
torizzazione.
In questa seconda v is ita  le fun 
zioni di accom pagnatore sono 
passate —  in s tre tta  osservan
za del Regolamento di M ostra  
—  al P residente O norario, che 
ha guidato il M in is tro  e le auto
rità  a ttraverso  una nuova e sem 
pre più s fa v illa n te  se rie  di ve
tr ine .



col segu ito  ve rso  il v ic ino  C ine
ma Ita lia  dove, per le ore 11 era 
predisposta  l ’Assem blea Gene
rale S traord inaria  d e ll'A s s o c ia 
zione Orafa Valenzana.
Quivi il Presidente llla rio , dopo 
aver r ivo lto  un se n tito  r ingra 
ziam ento a lle  au to rità  in te rvenu 
te  ha tenu to  la preannunciata 
re lazione su lle  o rig in i d e ll ’o re fi
ceria in Valenza e su lla  nascita 
d e ll’Associaz ione che abbiamo 
in tegra lm ente  pubblica to  nelle  
pagine che precedono.
Prendeva quindi la parola il Pre
sidente  della  C onfedorafi Cav. 
di Gran Croce Davide Ventre l- 
la, che con e fficac i ed esa ltanti 
parole recava il sa lu to  del mas
sim o organo confedera le  ed 
esternava il suo v ivo  com p iac i
mento per le rea lizzazioni com-

Sntto: durante la visita del Mi
nistro il Presidente dell’Ammi- 
nistrazione Provinciale ed altre 
au torità  si intrattengono presso 
alcune vetrine osservandone con

„ vivo interesse il contenuto.Sovra: 1 illustre ospite, guidato 
dal Presidente Onorario Comm.
Rag. Mario Genovese, osserva i 
gioielli esposti alla Mostra Per
manente.

Successivam ente il corteo degli 
inv ita ti si è d ire tto  a ll'Is titu to  
Professionale di O reficeria  Ben
venuto Celi ini, dove ha trova to  
a riceve rlo  il corpo insegnante 
della Scuola con a capo il Pre
side, Prof. Dott. Bruno Abre.
L’on. M attare lla  ha qui potuto 
esam inare il funzionam ento del
l ’Is titu to  e la M ostra D idattica, 
a lle s tita  con partico la ri cure, an
che perchè ques t’anno rico rre  
il qu ind icesim o ann iversario  di 
fondazione d e ll'Is titu to .
Dopo aver passato in rassegna 
le aule ed i moderni laboratori 
di questa Scuola di Stato unica 
nel suo genere, ed essersi a lun
go in tra ttenu to  nel laboratorio  
di A na lis i Gemm ologiche con la 
D ire ttr ice , Prof. Speranza Cave- 
nago Bignami, il M in is tro  ha la
sciato  la scuola per d ir ige rs i,



Sopra: nel Laboratorio di Anali
si Gemmologiche il Ministro e 
le autorità convenute ascoltano 
le delucidazioni del Gr. Uff. 11- 
lario.

piute in Ita lia ed a ll ’estero dal 
centro orafo valenzano.

sua v is ita  aveva potu to  osserva
re, rivo lgeva ai d ir ig e n ti della 
Associazione un ca loroso ringra 
ziam ento per c iò  che essa ha sa
puto fare , procacciando salda r i
nomanza al lavoro a rtis tic o  ita 
liano nei vari paesi del mondo, 
riuscendo a fa r sì che —  anche 
in tem pi meno favorevo li —  la 
econom ia locale non abbia a su
b ire  troppo s favorevo li r ip e rcu s
s ion i, contribuendo in modo d i
re tto  ed ind ire tto  aH’increm ento  
d le l’esportazione che non è di 
sola m ateria  pregiata, ma anche 
di lavoro, il quale anzi rappre
senta una elevata percentuale  
dei p rodo tti orafi a rtig iana li ven
duti a ll ’estero.
L’on. M atta re lla  ha quind i avuto 
parole di e log io  per la se rie tà  e 
l ’impegno d im ostra ti da Valenza 
nel campo della  Istruzione p ro
fess iona le  orafa e della  rep res
sione de lle  frod i nel com m ercio

Sotto: prim a di congedarsi l’on. 
M attarella si congratula con la 
d irettrice del Laboratorio di 
Analisi Gemmologiche, Prof. Spe
ranza Cavenago Bignami.

Il Comm. Ventre lla  term inava il 
suo d ire  esprim endo il suo più 
sentito  augurio a Valenza di con
tinuare con successo il cam m i
no rivo lto  a lle  più alte mete. Se
guiva quindi un breve in tervento  
del Comm. M an lio  Germozzi, il 
quale, nella sua veste di Presi
dente della Com m issione Con 
su iti va d e ll’I.C.E. ha avuto in 
m olte occasioni modo di segui
re lo sv iluppo delle M ostre  al
l ’estero, a lle  quali Valenza ha 
partecipato, e da ta le  sua espe
rienza traeva m otivo  per espor
re alcune im portan ti considera
zioni, e m anifestare lus ingh ie 
ri g iudizi su lle  creazioni di Va
lenza.

Successivam ente il M in is tro  
M attare lla  rispondeva agli ora
to ri e, dopo aver espresso la sua 
ammirazione per quanto nella



Sopra: alla M ostra Didattica 
dell’Istitu to  Orafo. L 'i l l u s t r e  
ospite osserva con interesse una 
serie di incisioni eseguite dagli 
allievi della Scuola. In secondo 
piano l'insegnante di incisione 
Prof. Guido Bertuzzi.

delle  gemme con la is tituz ione  
d e ll’Is titu to  Orafo e del Labora
to rio  di analisi gem m ologiche. 
Ha quindi esposto una serie  di 
dati su lle  esportazioni nel se t
to re  orafo dalla quale risu lta  
evidente  il v ivaciss im o incre 
m ento degli u ltim i anni. Infine, 
sofferm andosi s u ll ’azione propa
gandistica  nel se tto re  svolta dal 
suo d icastero tram ite  l ’I.C.E. il 
M in is tro  ha d ich iarato  che il pro
gramma da svolgere in questo 
campo continuerà, non so ltan to, 
ma verrà adeguatamente poten
ziato, sempre che g li operatori 
econom ici del se tto re  risponda
no con l ’impegno e l ’entusiasm o 
fino ad oggi d im ostra to .
Lunghi e r ip e tu ti applausi degli 
astanti so tto lineavano le parole 
del M in is tro  e m anifestavano 
una concorde ed im m ediata vo
lontà di continuare una collabo- 
razione rive la tas i tanto  fe lice  e

Sotto: Il nuovo cors^ di cera
mica artistica iniziato quest’an
no presso l’Istitu to  Orafo ha sol
levato il più vivo interesse del 
Ministro.

proficua, sia per l ’econom ia na
zionale che per que lla  locale.
Ad esprim ere  il r ingraziam ento 
di Valenza orafa per la efficace 
assistenza del suo M in is te ro , il 
Presidente [Mario donava quind i 
a ll ’on. M atta re lla  una grande ed 
a rtis tica  m edaglia in oro, appo
s itam ente  coniata a rico rdo  del 
ven tes im o ann ive rsario  di fon 
dazione def Sodalizio.
Analogo riconosc im ento  era poi 
r ila sc ia to  al Presidente della 
Confedorafi e, successivam ente, 
al Comm. Germozzi.
A conclus ione della m attinata  le 
autorità  e g li in v ita ti si ricevano 
quindi a ll ’Hotel Sm eraldo, dove 
si svolgeva una colazione di la
voro. Più ta rd i, dopo che il M in i
s tro  M atta re lla  aveva lascia to  
Valenza, aveva luogo, nel salone 
del Cinema Nuova Ita lia , una 
riun ione del C ons ig lio  della  Con
fedorafi.

G. A .



La premiazione 

dei benemeriti 

d e ll’ oreficeria 

valenzana

Prima della premiazione il Presidente Illario rievoca, rivolgen
dosi agli intervenuti, la lunga strada percorsa in venti anni dal
l’Associazione.

11 Luglio 1965: una domenica che ri
marrà nel cuore di molti.
Alle 11, nella grande sola del Cinema 
Nuova Italia si inizia la seconda gran
de Assemblea indetta per meglio so
lennizzare il ventesimo anniversario di 
fondazione.
Oggi chiuderà i battenti la Mostra del 
Gioiello Valenzano e si concluderà il 
ciclo di manifestazioni.
L’atmosfera è ben diversa da quella 
della domenica precedente: tanto so
lenne ed ufficiale quella, quanto que
sta è raccolta, famigliare, intima. Una 
differenza così marcata si avverte per
sino neH’aria: visi già noti, e talvolta 
dimenticati affiorano qua e là tra la 
folla e nella loro espressione, fiera e 
modesta ad un tempo, si legge chia
ramente un pensiero: « Sono qui an
ch’io. Non ho mancato a questo appel
lo che ci riporta ai tempi più duri e 
difficili, ma — forse perchè colorati 
dalla patina del tempo — tanto, tanto 
più belli.
Nella mente di ciascuno di coloro che 
stanno per essere premiati rivivono —  
è inevitabile — come In un film gli 
episodi più significativi della propria 
lunga vita di orafo. E non sono pochi 
certo quelli che stanno constatando 
come fosse lontana dalla loro coscien
za di allora la sensazione che quanto 
giorno per giorno dimessamente, oscu
ramente, ma con tenacia e passione, 
andavo facendo sarebbe stato esalta

to e premiato, sarebbe servito di e- 
sempio e di sprone per chi sta oggi 
affacciandosi alla loro stessa arte. 
L’atmosfera che piano piano si va 
creando sembra in effetti favorire que
ste meditazioni.
I Consiglieri, con il Presidente al cen
tro, hanno già preso posto al tavolo 
centrale, quando il Gr. Uff. Illario invi
ta fra loro il Cav. Pietro Camurati che 
— malcelando la propria intensa com
mozione — esprime, rivolto agli astan
ti, con un ringraziamento ed un elogio,
i sentimenti di tutti i partecipanti. I 
prolungati applausi del presenti testi
moniano che egli ha saputo egregia
mente rendersi loro fedele Interprete. 
Parla quindi il Presidente Illario che 
nel suo dire, mantenuto costantemen
te su un tono di conversazione fami
gliare, passa dalla rievocazione al pro
grammi per il futuro, senza soluzioni 
di continuità dimostrando una volta di 
più la visione globale ed unitaria che 
anima la sua azione al servizio della 
nostra comunità di orafi.
Dopo l’ovazione che ha coronato il suo 
discorso si passa alla consegna dei 
diplomi e delle medaglie. Il diploma è 
quello raffigurato nell’illustrazione, ed 
il conio della medaglia è quello stesso 
pubblicato in copertina ed allestito ap
positamente per la celebrazione. 
Mentre i premiati si avvicendano verso
ii tavolo del Consiglio per ricevere il 
riconoscimento dalle mani del Presiden

te, osserviamo i loro volti, ma è vera
mente difficile descrivere fedelmente 
le espressioni ed i sentimenti che vi 
sono impressi.
Poi, ovunque, un ritrovarsi, un chiamar
si per nome, un rievocare i vecchi tem
pi tra antichi datori di lavoro ed ex di
pendenti, alcuni del quali oggi hanno 
raggiunto a loro volta il successo. E 
strette di mano, abbracci virili e com
mossi concludono questa premiazione 
che non ha voluto fare alcuna di
stinzione fra coloro che hanno presta
to l’opera e quelli che l’hanno diretta. 
E’ una rievocazione troppo intima e ge
losa perchè chi non ha vissuto gior
no per giorno con essi questi anni pos
sa comprendere a pieno, partecipare. 
Poco a poco le commozioni si placano 
per cedere il passo ad una generale 
allegria: si sta avvicinando l’ora del 
pranzo sociale. E con un lieto e rumo
roso simposio calerà il sipario su que
sta simpatica e toccante cerimonia.
Tra poche ore anche la Mostra del Gio
iello Valenzano diventerà un ricordo. 
Forse tra vent’anni —  quando, ci au
guriamo, questa manifestazione sarà 
assurta ai più alti fastigi —  toccherà 
a noi rievocare. « Ti ricordi nel 1965 
quando s’inaugurò la Prima Mostra del 
Gioiello Valenzano? Oggi, è vero, ab
biamo percorso molta strada, ma quan
to erano più belli quei tempi!... ».

Gian
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Cari co llegh i, co llabora tori ora
fi, conc ittad in i, non avremmo 
potu to  scegliere  una conc lus io 
ne più suggestiva e più bella a 
questa settim ana le cui m anife
stazioni hanno fa tto  rifu lge re  il 
p res tig io  di Valenza e la passio
ne dei suoi orafi. Abbiamo oggi 
vo lu to  riun irc i in torno ai bene
m eriti del lavoro, sia i co lleghi 
e co llabora to ri, che gli a rte fic i 
della produzione, e per s o tto li
neare m aggiorm ente quanto d i
rò in seguito, ritengo u tile  leg
gere la conclusione della mia 
relazione, fa tta  per l ’apertura 
dei festegg iam enti del venten
nale di fondazione della  nostra 
Associazione; essa così si 
esprim eva:
« . . .  Al centro di questo proces
so che investe la cu ltura, la 
scienza, la tecnica, l'econom ia 
e tu tt i g li aspetti d e ll’a ttiv ità  
umana, sta l'Uomo al quale v ie 
ne o ffe rta  una sola poss ib ilità : 
quella di capire e di andare 
avanti. Per camminare, per pro
gredire  è necessario che l'U o
mo senta quello che si svolge 
in torno e partecip i e concorra 
con l'apporto  del suo contribu to  
largo, aperto, scevro da preg iu 
dizi ego is tic i ed ideologic i. 
Questo, noi, nel nostro p iccolo, 
ci sforziam o di fare ».
Con queste parole intendevo r i
fe rirm i a lla riunione di stamane 
che ha lo scopo di esaltare l ’Uo
mo ed il suo valore, la sua ca
pacità e la sua inso s titu ib ile  
funzione nella nostra arte.
Noi non saremo mai schiavi di 
macchine e di attrezzi com p li

ca ti. noi ci varrem o sempre e in 
prim o luogo d e ll’Uomo.
Non abbandoneremo la nostra  
arte  a que lle  macchine capaci 
di p rodurre ore ficerie  a qu in ta li, 
perchè sappiamo che a questa 
condizione essa non avrebbe a l
cuna p oss ib ilità  di p rogred ire . 
La produzione di Valenza è im 
perniata sul valore deM’Uomo, 
s u ll’ ab ilità  d e ll'a rtig ia n o  e su l
l ’e c le ttic ità  di centinaia di ope
ra to ri che, con estro inesau rib ile  
sanno creare sempre nuovi mo
d e lli e nuove form e.
Ciò vogliam o oggi esaltare ed 
add itare  a lle  nuove I t . - ,  mo
strando loro l ’opera dei nos tri 
predecessori e dei nostri co lla 
boratori che abbiamo qui r iu n i
to  per dare loro un m odesto r i
cordo della nostra profonda gra
titud ine .
Ricordo che supera l ’im portan
za dei d ip lom i e delle  m edaglie 
per d iventare  una pubblica a tte 
stazione di stim a e di r icono 
scenza nonché l ’esaltazione del 
loro lavoro e delle opere da essi 
com piu te  durante tu tta  una v ita . 
A questo punto credo sia neces
sario  fare  un po’ di s to ria  re
trosp e ttiva , poiché siam o qui 
r iu n iti per festegg ia re  il ven ten
nale di fondazione della nostra 
Associazione.
Senza casa, senza fede, d iso 
r ie n ta ti, fo rt i solo di una fe rrea  
vo lontà  di ricos tru ire  ciò che era 
sta to  d is tru tto , ci siamo dati da 
fare  con grande passione, tu t t i 
tes i verso una sola meta: crea
re la nostra Associazione: ave
vamo capito , durante i te r r ib i l i

g io rn i della  guerra, che per r i
cos tru ire  le fo rtune  di Valenza 
orafa era assolutam ente neces
sario  m arciare  s tre ttam ente  
u n iti.
L'ascesa è stata d iff ic ile . La p ri
ma casa la prendem m o in pre
s tito : una sala d e ll ’A lbergo  C ro
ce di M alta. Poi vennero tem pi 
tr is t i  durante i quali fum m o 
osp iti di uno stud io  p ro fess iona 
le. Più ta rd i ci fu  poss ib ile  la 
sistem azione nei loca li di Via 
Roma, ex sede della  Banca Po
polare di Novara e là, fina lm en
te , in iziam m o le prim e im portan 
t i realizzazioni. Qui venne crea
ta l ’Export O rafi che, dopo un 
periodo in iz ia le  di stasi si rive lò  
un m agnifico s trum ento  ind i
spensabile  per il consegu im ento  
de lle  nostre conquiste .
Anche q ue s t’u ltim a  s is tem azio 
ne non era adatta per la rea liz
zazione delle  nostre  am biziose 
aspirazion i ed un bel g io rno  ebbi 
la grande fo rtuna di incon tra rm i 
con i vend ito ri de lla  V illa  ex 
M ortara, e sono assolu tam ente  
ce rto  che senza questo incontro  
non avremmo, fo rse  mai, potu to  
s is tem are  decorosam ente la no
stra Associazione. In c inque m i
nuti fec i l'im pegno. In c inque 
m inuti la v illa , nostra sede a t
tuale, fu  assicura ta  agli o ra fi. Si 
radunò il C ons ig lio  e dopo ani
mate d iscuss ion i, la proposta 
venne accettata e nacque così 
la Società Im m ob ilia re  Orafa.
M i piace ch ia rire  che, n e ll ’a tt i
mo in cui a nome d e ll’A ssoc ia 
zione e di tu tt i i C o llegh i avevo 
fe rm a to  que llo  s tab ile , a lla mia



mente si era sub ito  presentato 
il d isegno preciso  di ciò  che 
avremmo potu to  sistem are in 
que ll'ed ific io : la sede della Mo
stra permanente di cui si era 
già m olto  parla to  e d iscusso, e 
tu tte  le a ltre  realizzazioni suc
cessive. Nato il disegno della 
M ostra si decise la sua a ttua
zione.
Si era solo nel novembre 1957, 
la M ostra di New York aveva già 
avuto luogo ed erano già nati i 
presupposti per I ’ esportazione, 
ma non avevamo ancora lo s tru 
mento, non avevamo la casa e 

senza casa non si crea la fam i
glia, non si crea nessuna orga
nizzazione.
E partim m o: d iscussion i, punti 
di v is ta  d isaccord i ed accordi, 
decis ion i, e finalm ente la casa 
fu fa tta , così pure il grande sa
lone della M ostra.
La M ostra permanente fu inau
gurata u ffic iosam ente, cioè di 
fa tto , in aprile , ma bisognava 
darle un crism a u ffic ia le , non 
inaugurarla come la casa di una 
fam ig lia  sola, ma con il p re s ti
gio che rich iedeva Sa casa di 
centinaia di orafi.
Ed ancora una vo lta  ebbi fo rtuna! 
Nel maggio del 1959, in occa
sione deH’inaugurazione della 
M ostra M ercato d e ll ’ A rtig iana 
to di Firenze, a ffron ta i con il co
raggio che mi proveniva dal fine 
che vo levo raggiungere, il Pre
sidente della Repubblica e gli 
d iss i: « Parlo a nome di m ig lia ia  
e m ig lia ia  di operai e di opera
to ri econom ici di Valenza, che 
desiderano che Lei venga ad 
inaugurare la nostra M ostra 
Permanente di O reficeria  ».
Il Presidente mi guardò a tton i
to, quasi in te rde tto  per il mio 
in tervento  così im provviso, poi 
d isse: « Ma è . . .  quella M ostra 
che non può essere v is ita ta  da

g li Ita lian i?  » Tra me pensai: 
« Sono a cavallo  ».
« Presidente —  risposi —  mi 
congra tu lo  con Lei per essere 
così aggiornato su quanto suc
cede nel nostro  Paese ».
Ci pensò un m omento, poi mi 
rispose: « Si m etta d ’accordo 
con la mia Segreteria, lo verrò 
a Valenza ».
La cosa era ormai fa tta . In s is te t
t i, pregai, fu i m olte  vo lte  a Ro
ma, non lascia i nulla di in ten ta 
to, ed infine il Presidente d ’Ita
lia, il Capo dello  Stato, venne 
ad inaugurare la M ostra Perma
nente dando il crism a u ffic ia le , 
il riconosc im ento  della massima 
auto rità  nazionale a quella M o
stra che avrebbe dato quei fru t
ti di cui parlerem o in seguito.
Vi rendete conto d e ll’im portan
za di questo  avvenim ento per la 
nostra C ittà  e per la nostra azio
ne fu tura? Non invano si muo
vono i Capi di Stato: si m uovo
no solo quando c ’è qualcosa di 
veram ente interessante  da ve
dere.
Ed il più bel plauso che il Presi
dente potesse fare a Valenza, lo 
fece quando partì. Nel sa lutarm i 
mi d isse: « Il lario, ero venuto a 
Valenza ce rto  di trovare cose in
te ressan ti perchè mi ero in fo r
mato su! com plesso che venivo 
ad inaugurare, ma la realtà ha 
superato di gran lunga le mie 
aspe tta tive  ».
Questo fu il prem io più grande 
che ci sp inse e ci spronò a su
perare tu tte  le d iffico ltà , per 
raggiungere le mete a ttua li.
I p rim i anni fu rono d iff ic ili,  però 
si in travv ide  subito  che l ’in iz ia 
tiva  era o ttim a . Ogni anno ve
demmo aum entare la produzio
ne e le vend ite  a ll ’estero; di 
somma im portanza fu il consta
tare che ogni anno il 60 % dei 
v is ita to r i risu ltava  com posto da 
nuove d itte  che venivano ad au

m entare così il pa trim on io  di 
c lien te la  di Valenza. Q uesto è 
un risu lta to  che abbiam o potu to  
o ttene re  perchè la nostra  è una 
Associazione com patta, perchè 
ognuno, quando entra in A sso 
ciazione, d im entica  tu tt i g li in
te ress i pa rtico la ri e personali, 
ma pensa solo agli in te ress i ge
nera li, agli in te ress i di tu tt i.
A  Valenza abbiamo ado tta to  que
sta s im ilitu d in e : siam o tu t t i su l
la stessa barca. Se rem iam o in 
siem e andiamo avanti, se una 
parte rema e l'a ltra  no, la barca 
gira su se stessa e resta  sem 
pre a llo  stesso punto. A llo ra  
tu tt i dobbiam o rem are nella 
stessa direzione a ffinchè Valen
za progred isca sem pre più e d i
ven ti non solo il m assim o cen
tro  ora fo  nazionale ed in te rna 
zionale, ma abbia sem pre mag
g io ri riconosc im enti.
Un a ltro  traguardo dobbiam o 
raggiungere: finora abbiam o la
vora to  per l ’estero  e abbiam o 
lavorato  bene, ma m o lti, spe
c ia lm en te  in questi m om enti di 
cong iuntura  si lagnano: « Ma 
per l ’ in terno  non si può fare  
qualcosa? » Per d iverse  sere il 
C ons ig lio  ha d iscusso la poss i
b ilità  di a rrivare  a fare qua lco
sa anche per l ’in terno . Da anni 
si d iscu teva  per una M ostra  lo 
cale e non riusc ivam o ad accor
darci, perchè qualcuno aveva 
de lle  rise rve  sulla u tilità  di 
essa.
Ma è venuto il ventennale  e per 
fe s tegg ia rlo  dovevamo fare  
qualcosa di preciso, di ch iaro, 
che ci desse un ind irizzo  anche 
per il fu tu ro . E così fu  decisa 
la 1a M ostra  del g io ie llo  Valen
zano.
Anche a questa bisognava dare 
un crism a u ffic ia le  ed a llo ra , do
po vari te n ta tiv i, un m attino  r i
cevo una te le fona ta  che mi an
nuncia che S.E. il M in is tro  Mat-



ta re lla  era d isposto  a riceverm i 
alle ore 19 dello  stesso giorno. 
Parto alle 17,20 da Milano-Lina- 
te  ed alle 19 precise sono nello 
studio  del M in is tro ; a lle  19,15 
ne esco con la promessa che 
sarebbe venuto a Valenza.
A mezzanotte ero già rien tra to  
a casa.
Così abbiamo avuto la possib i
lità  di festegg ia re  questo nostro 
ventennale con la presenza u ffi
c iale di un M in is tro , il cui M i
n is te ro  per noi è stato di gran
de u tilità .
Dal 1959 ad oggi, per le m ostre 
a ll ’ estero, che sono state nu
merose, l ’Is titu to  per il Com
m ercio Estero ha speso per noi 
decine e forse centinaia di m i
lion i per mandarci gra tu itam en
te in g iro  per il mondo. In fa tti, 
queste M ostre  organizzate dal- 
l ’I.C.E., emanazione del M in is te 
ro per il Com m ercio con l ’Este
ro, sono finanziate dal M in is te ro  
stesso che provvede persino al 
viaggio ai nostri accompagnato
ri. Perciò l ’Associazione non ha 
mai avuto spese o aggravi di 
sorta, comprese anche le spe
se di spedizione. Tutto ciò gra
zie al M in is te ro  per il Com m er
cio  Estero.
Per questo tenevo m olto alla 
presenza di S.E. On. M attare lla . 
I com m enti del M in is tro  sono 
sta ti fa vorevo liss im i e sen titi da 
m olti.
Ha detto  che non immaginava 
a Valenza ci fosse una organiz
zazione così perfe tta , tu tta  tesa 
verso le alte mete che vogliam o 
raggiungere per la conquista dei 
m ercati es te ri.
Ed ora veniamo al m ercato in 
terno.
Cari co llegh i, vi s ie te  domanda
ti perchè quando è venuto il 
Presidente della Repubblica ab
biamo esposto solo bandiere, 
m entre questa vo lta  abbiamo is

sato pennoni ornati da lunghi 
stendardi tr ico lo ri?
C'è una ragione, una ragione 
s to rica  d ire i, perchè da questa 
m anifestazione deve in fa tti ve 
nire la spinta a passare ad una 
a ltra  azione che è quella della  
più larga conquista del m ercato 
in terno.
Questa prim a M ostra del g io ie l
lo valenzano non dovrà restare  
fine a se stessa, ma ci dovrà 
abituare, anche per il M ercato  
in terno  a m arciare fianco a fian 
co, un iti, com patti, per fa r sì 
che non solo i nostri c lie n ti, ma 
anche il pubblico, il grande pub
b lico  ita liano  conosca la nostra 
produzione e vada dal g io ie llie 
re a ch iedere le creazioni di 
Valenza. E ciò si potrà o ttenere  
se noi farem o una serie  di M o
stre  dalle quali r isu lti evidente  
il p re s tig io  e l ’importanza de l'a  
nostra produzione. Con ^u&sto 
impegno solenne sono ce rto  che 
potrem o o ttenere  al più p resto  
una netta afferm azione anche 
sul m ercato interno.
L’a ltro  ieri è venuto a v is ita re  
la M ostra, sia quella del ven ten 
nale e sia quella perm anente, 
il D ire tto re  Generale di Torino 
Esposizioni, l ’Ing. B e rto lo tti, do
cente u n ive rs ita rio . Ha v is to , ha 
guardato tu tto  con sommo in te 
resse e v is ita to  anche l ’Export 
Orafi, dove c ’erano m olti pac
che tti da spedire e, accom iatan
dosi, ha detto : « llla rio , quando 
sono pa rtito  da Torino, a lcuni 
m iei am ici m olto  v ic in i alla F iat 
mi hanno ch iesto  se non sp re 
cavo il m io tem po a ven ire  a 
Valenza... ed io ho risposto  che, 
avendo una sera a Torino sen
t ito  llla r io  parlare della G io ie l
leria  di Valenza, volevo render
mi conto se la realtà rispondeva 
a lle  parole ». Prima di pa rtire , 
dopo essersi com plim enta to  
per quanto aveva v is to , m i ha

proposto  di partec ipare  nel mar
zo 1966, a Torino Esposizioni, 
dove sarà a lle s tita  una M ostra  
d e ll’antiquaria to.
Se vogliam o partec ipare  in mas
sa ci verrà assegnato un salone 
di 200 mq. g ra tis  e ci sarà ga
ran tita  una ta le  pubb lic ità  che 
da tu tto  il mondo verranno a v i
s ita rc i.
Salutandom i ha agg iunto: « llla 
rio, con le deb ite  proporzion i, 
avete una organizzazione, che, 
anche se in m in ia tu ra , è parago
nabile a que lla  de lle  più grandi 
aziende ».
Elogio più g rad ito  non si poteva 
fare  agli orafi ed a tu tta  la ca
tegoria  che è la vera a rte fice  di 
questi lus ingh ie ri r is u lta t i nel
l ’am bito  e con la costan te  azio
ne, della nostra Associaz ione. 
Con questi p resupposti, a fferm o 
che dalla odierna riun ione  che 
vuole esaltare g li Uom ini che 
più hanno dato alla  categoria , 
deve sca tu rire  l ’ im pegno di non 
d isperdere questo  im m enso ca
p ita le , questa preziosa eredità  
di opere com p iu te  nè di lasc ia 
re spegnere questa fiaccola  
sp lendente  che ci hanno conse
gnato.
Essa è una fiaccola  accesa e v i
ta le  che noi abbiam o il dovere 
di portare più avanti e sem pre 
più in alto.
Q uesto, cari C ollegh i e C o lla 
bora to ri, deve essere l ’im pegno 
che noi prendiam o oggi, im pe
gno che dovrà darci la sp in ta  
per conquistare  il M ercato  in 
te rno .
La M ostra che si ch iuderà oggi 
ci ha d im ostra to  che questa 
p oss ib ilità  es is te  rea lm ente  se 
noi la vo rrem o tu tt i ins iem e e 
con estrem a ferm ezza.
Ripeto, siam o su lla  stessa bar
ca, ora dobbiam o d iventare  ma
rina i. Dobbiamo fondare C onsor
zi, due, tre , qua ttro , secondo le



categorie, ma dobbiamo essere 
uniti perchè, ricordate, per il 
M ercato in terno sarà ancora 
più necessario essere stre tta - 
mente co llega ti.
A ll'E ste ro , con le M ostre  c o lle t
tive  figuriam o già un iti, in fa tti 
tu tte  le d itte  partecipanti sono 
.rappresentate da un solo nome: 
« M ostra Permanente ». A M ila 
no  le 100 D itte  portate  dalla Ca
mera di C om m ercio di A lessan
dria al C entro Internazionale 
Scambi portavano lo stesso 
nome.
La m anifestazione pur con 100 
nomi era chiusa in un ambiente 
ben de lim ita to  e dava l'im p res
sione di notevole forza.
Nel p tossim o anno darà ce rta 
mente m aggiori fru tt i perchè, 
dopo l ’esperienza fa tta , potrem o 
organizzarci m eglio e preparare 
una m anifestazione che r iu sc i
rà veram ente imponente.
Prima di concludere ritengo-m io  
preciso dovere leggervi la le t
tera invia tam i dal Presidente 
della Federazione Nazionale 
Orafi, G io ie llie ri, Fabbricanti, 
Comm. Invernizzi. Essa dice:
« Caro Presidente, nel ringra
ziarla per l'in v ito  alla partecipa
zione ai festegg iam enti del XX 
ann iversario  della costituz ione 
d e ll’Associazione Orafa Valen- 
zana, desidero rinnovare per 
is c ritto  il m io v ivo  e sentito , 
am m irato e log io  per quanto Lei 
ha saputo realizzare, o ffrendo 
un esem pio che deve fare m edi
tare tu tt i i m aggiori centri ora
fi nazionali.
Posso in fa tti va lu tare  appieno, 
per i r isu lta ti raggiunti, l ’ impo
nenza dei problem i superati e 
delle certam ente immani fa tiche  
sostenute da Lei e dai Suoi va- 
enti co llabora to ri, e, se non è 

pensabile poter seguire qui od 
a ltrove l ’esem pio di Valenza —  
per d ive rs ità  di situazione am

b ienta le  sopra ttu tto  —  come 
orafo ita liano  sono lie to  di ve 
dere che non ovunque ego ism i 
e cecità  costitu iscono  rem ora a 
sane in iz ia tive ... ». 
L’a fferm azione più im portante  
di questa le ttera  è dove egli 
am m ette  che qui da noi non c ’è 
egoism o: non c'è cecità. Questa 
è la nostra forza, e ciò  perchè 
noi v iv iam o a conta tto  di gom i
to  ed abbiamo la poss ib ilità  di 
parla rc i, di scambiare idee, di 
vedere i nostri problem i e di 
non avere quelle stupide ge lo 
sie ed egoism i che fiaccano le 
in iz ia tive  e portano del m alan i
mo nelle  fam ig lie  e nelle A sso 
ciazion i.
Dopo gli e logi devo anche r ile 
vare che, in questi g io rn i, qua l
che nota negativa si è sentita ... 
C erte c r it ich e  farebbero r ile va 
re che non si farebbe abbastan
za per una categoria o per l 'a l
tra . lo, come Presidente deg li 
O rafi, non posso raccogliere  
queste c rit ich e  che non sono 
fa tte  in sede com petente.
Ad ogni modo dò la mia parola 
pubblica, mia e dei C oregh i 
C ons ig lie ri, che mai consentirò  
che si prenda alcuna in iz ia tiva  a 
danno della Categoria.
Se il C onsig lio  lo volesse io ne 
usc ire i.
Non avallerò  mai nessuna de
c is ione che possa essere dan
nosa alla nostra Categoria e so
p ra ttu tto  ai più um ili, agli a r t i
g iani, perchè, am ici m iei, io so
no un pa tito  degli A rtig ian i! 
Perchè la M ostra  Permanente è 
quella che li ha va lorizzati e li 
ha fa tt i sa lire .
lo ho segu ito  in questi u ltim i 
anni l ’ascesa di m olti a rtig ian i 
che da quel te rzo di ve trina  o f
fe rto  dalla Camera di C om m er
cio, Industria  ed A g rico ltu ra  pas
savano alla metà e poi a ll 'in te 

ro. E seguo la v ita  deg li a rtig ia 
ni nella loro  fa tica  e nel loro 
s lancio  per l'esportaz ione . E non 
avete idea con quale g io ia  io 
firm o  ogni se ttim ana  centina ia  
di assegni, a vo lte  cosp icu i, tra 
m ite  l'E xport O rafi, des tin a ti ai 
m o lti a rtig ian i espo rta to ri.
E più l ’assegno è cospicuo, più 
la mia g io ia  è grande, perchè, 
r ico rda tev i, che g li A rtig ia n i so
no le nuove leve della  nostra 
Categoria  e devono essere a iu
ta ti al m assim o se non vog lia 
mo d iventare  c iech i ed ego is ti! 
G li A rtig ia n i, i nuovi venu ti, so
no que lli che assicureranno le 
fu tu re  fo rtune  di Valenza Orafa. 
Noi non ci sarem o più, non ve
drem o il successo ragg iun to  da
g li a rtig ian i di dom ani, ma loro 
hanno il d ir it to  di essere soste 
nuti, ed avere la p o ss ib ilità  di 
espandersi come è successo in 
questi u ltim i 6 anni.
In fa tti, abbiamo v is to  deg li ar
tig ia n i fare enorm i p rogress i. 
Valenza è sem pre la stessa, con 
i suoi caffè e la sua v ita  gom ito  
a gom ito. Non sve lo  quind i un 
segreto  d icendo che m o lti a rt i
g iani hanno saputo app ro fitta re  
bene dei mezzi m essi a loro  d i
sposizione da ll'A ssoc iaz ione .
E te rm ino  veram ente  facendo 
appello  a lla nostra s tre tta  co l
laborazione in  seno a ll ’A ssoc ia 
zione. L 'Associazione accetterà  
qualunque libera  d iscussione, 
qualunque libera  proposta. A c
ce tte rà  qualunque in iz ia tiva  che 
abbia però com e presupposto  
ind ispensab ile  l ’ in ten to  di a iu ta 
re e m ig lio ra re  le cond iz ion i dei 
nostri C o llegh i, dei nostri Col- 
labora tori e della  produzione va- 
lenzana.
Q uesto è l ’im pera tivo  che non 
va mai d im entica to .
Qualunque idea è buona, qualun
que proposta, qualunque p roge t



to  sarà a ttuab ile  se noi lavore
remo insiem e perchè ancora 
oggi è va lido quel proverb io  
vecchio come Noè: « L'unione 
fa la forza ».
Noi siamo condannati ad essere 
un iti se vogliam o v ivere  e pro
sperare; siamo condannati a co
s titu ire  quei consorzi di più pro
du tto ri per poter a ffron tare  il 
m ercato, interno ed estero, in

posizione di forza e di p res tig io . 
E con l ’augurio che da questa 
nostra Assem blea nascano idee 
e conce tti u tili a fa r sì che la 
produzione aumenti e d iven ti 
sem pre più p re fe rita  e r isp e tta 
ta, concludo ringraziando v iva 
m ente i nostri co llabo ra to ri che 
sono qui per ricevere in segno 
della  riconoscenza di tu tta  la no
stra  Categoria, di tu tta  Valenza

orafa, ed i lavo ra to ri che da de
cine di anni hanno dato il me
g lio  di loro s tess i per il p ro
gresso della nostra  Categoria  e 
per il p res tig io  d e ll ’A ssoc iaz io 
ne Orafa Valenzana.
Faccio pure l ’augurio  che da 
questa in iz ia tiva  Valenza tragga 
tu tta  la forza propu ls iva  neces
saria per raggiungere nuovi tra 
guardi sem pre più a lti e p ro ficu i.

I l  r i n g r a z i a m e n t o  d i  P i e t r o  C a m u r a i i

Signor Presidente, s ignori Con- 
s ilie r i, cari co llegh i e co llabora
to ri orafi, perm ette te  che r iv o l
ga il m io  cord ia le  sa luto e l'au
gurio  a Voi, a lla nostra A sso 
ciazione p roprio  in questo mo
mento in cui godiamo del p ia
cere per que llo  che un tem po 
sembrava un sogno ed ora è 
realtà.
Sono passati orm ai venti anni 
da che un gruppo di vo len te ro 
si orafi in te llig e n ti, (tra  i quali 
il qui presente Comm. Rag. Ma
rio  Genovese che fu  p residente , 
vice, segretario , fa tto rin o  ecc.) 
presero l'in iz ia tiva  per creare 
c iò  che oggi noi tu tt i possiam o 
consta tare : una Associazione 
che doveva dare lus tro  nel mon
do onorando l ’a rte  orafa e la no
stra Valenza.
E se pure fu  dura fa tica , non fu  
vana fa tica , tem po sprecato.
Il m io ricordo  va nel tem po, 
quando g iovanetto  g iunsi a To
rino per i l  des ide rio  di appren
dere m eg lio  la nostra p ro fess io 
ne; i compagni di lavoro, sa
pendomi valenzano, scherzosa
mente beffeggiavano la nostra 
c ittà , ed io ne so ffrivo ; essi 
ignoravano che anche a llo ra  la 
o re ficeria  a Valenza aveva già

posto salde radici per m erito  di 
uno dei suoi più il lu s tr i c it ta 
d in i, il Cav. del Lavoro V incen 
zo M elch io rre , nostro am ato 
M aestro. Del suo labora torio  
egli fece una scuola, fo rg iando 
a llie v i, i quali con le loro  ope
re onorarono i suoi insegnam en
ti.  Ed è a Lui, in questo m om en
to, a lla sua memoria che r iv o l
g iamo un reverente gra to  pen
siero.
A lla  sua scuola si fo rm arono  i 
F ra te lli Scalcabarozzi, C arlo  II- 
la rio  ed a ltr i non meno degni, 
che tenacem ente co llaborarono 
a fare di Valenza que llo  che ora 
noi possiam o constatare; non è 
stata cosa da poco realizzare la 
Associazione Orafa, perchè —  
lascia tem elo  dire, e non per 
questo intendo m uovere r im p ro 
veri o suscitare  polem iche —  
perchè tu tt i sanno e specia lm en
te i p ion ie ri quanto sia s ta to  du
ro il com pito  dei pochi vo len te 
rosi.
Il m aggior m erito , dobbiamo ri
conoscerlo va al nostro tenace, 
vo litiv o  Presidente G rand ’ Uff. 
Illa rio  se questa Associazione 
con la sua M ostra Permanente, 
con le bene organizzate espos i
zioni e in tu tte  le parti del mon

do, non risparm iando  fa tica , con 
sacrific i non in d iffe re n ti di per
sona e di tasca... è g iun to  a dar
ci que llo  che non solo in Ita lia  
ci invid iano, ma anche fu o ri. Le 
poche aziende di a llo ra  hanno 
p ro lifica to , in m isura ta le  che 
nessuno prevedeva.

A llo ra , in questa c ittad ina  i 
pochi operai ora fi non sem pre 
avevano lavoro per tu tto  l ’anno 
(tan to  che m o lti dove tte ro  em i
grare per guadagnarsi il pane 
q u o tid ia n o !). Oggi abbiam o in 
vece la g io ia di consta ta re  che 
non solo g li a rtig ia n i di Valen
za, ma que lli p roven ien ti da pae
si v ic in i e lon tan i trovano  qui 
lavoro, benessere e se ren ità .
E concludo, s ignor, Presidente, 
s ignori C ons ig lie ri, co llegh i, 
co llabo ra to ri o ra fi, con l ’augu
rio  che mi v iene dal cuore, da l
l ’appassionato amore per la no
stra  bella arte , per la nostra ope
rosa Valenza, che il seme sboc
cia to  con tan to  amore, con tan ti 
sac rific i, abbia a continuare  e 
m ig lio ra re  sem pre più nel te m 
po, ora che il te rreno  è d issoda
to  e reso fecondo.
Ad m ajora!, am ici ca riss im i.
Valenza, 11 luglio 1965

PIETRO CAMURATt
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Novità e tradizione, estro spigliato e 
puntigliosa cura artigianale. In poche 
parole questo
è il bilancio 
della prima 
Mostra 
del Gioiello 
Valenzano.

La Prima Mostra del Gioiello Valenzano è rimasta aperta per nove giorni, dal 
4 all'11 luglio, durante i quali il visitatore italiano ha potuto virtualmente esa
minare il campionario più completo di creazioni orafe di Valenza che fosse mai 
stato riunito in sol luogo. Si trattava di una occasione sinora mai presentatasi, 
anche se — ce lo auguriamo — si ripeterà negli anni a venire.
Fino ad oggi nessuna esposizione espressamente allestita per il mercato ita
liano aveva allineato quasi centoventi aziende produttrici valenzane, e — si 
noti — alla sua prima edizione.
Successo di partecipazione dunque, come si può notare dall'elenco delle aziende 
partecipanti pubblicato nelle pagine successive, ed anche successo di affluenza. 
Le migliaia di inviti diramati hanno avuto l'effetto sperato, tanto che non vi è 
stato un sol giorno di pausa o di rallentamento, ma un continuo avvicendarsi 
di visitatori.
Gli scopi della Mostra erano di richiamare l’attenzione del mercato interno 
sul prodotto valenzano, di far constatare quale varietà di modelli si può repe
rire nel nostro centro orafo, di dimostrare con i fatti che una produzione così 
personalizzata e diversificata può ottenersi soltanto in un ambiente artigiano il 
quale, pure avvalendosi dei più moderni ritrovati della tecnica e della scienza 
non abbandona il pregio maggiore che possa vantare un gioiello: quell’amorosa, 
attenta opera, quel paziente lavorio tipico ed inimitabile che può svolgere sol
tanto la mano deM’uomo.
Si è voluto dare a questa manifestazione una impronta di carattere dimostra
tivo e non strettamente commerciale; si è inteso offrire ai' produttori valen- 
zani ed alla loro clientela presente e futura l'opportunità di un cordiale incontro 
durante il quale gli uni hanno mostrato e gli altri hanno esaminato — in tempo 
utile per gli acquisti e le vendite del periodo natalizio — le più belle crea
zioni di gioielleria, le novità più originali, le produzioni commercialmente più 
interessanti.
Abbiamo esaminato ad una ad una le vetrine dell'esposizione osservandone con 
attenzione lo sfavillante contenuto. Abbiamo guardato i nomi che apparivano a 
fianco delle creazioni ed abbiamo constatato come ogni ditta avesse cercato 
di mostrare le produzioni che meglio potevano indicare la propria specializ
zazione.
La varietà dell’ispirazione, I?. genialità di certe soluzioni tecniche, l’estrosità di 
certe composizioni ardite e nuove, l'eleganza classica di certi gioielli, la festosa 
cromaticità di certi smalti, la minuziosa cura artigianale di certi lavori, la so
vrabbondante fastosita di certe creazioni, la simpatia e la grazia di certi ogget- 
tini, ci hanno profondamente colpiti. Non si era ancora finito di osservare stu
piti un lavoro, una linea nuova ed elegante che l'occhio si posava nuovamente 
su ci un'altra piccola meraviglia. Al termine della visita eravamo storditi, 
stupefatti, abbacinati ed il nostro primo pensiero è stato che il più vero e posi
tivo bilancio della Mostra stava in questa possente e smagliante dimostrazione 
di maturità e di varietà creativa e produttiva concentrata in poche decine di 
metri quadrati. Si è trattato, in effetti, di alcune migliaia di pezzi, scelti fra 
quelli più rappresentativi della produzione di ciascuna azienda.
Per consentire ai nostri lettori che non hanno potuto visitare la Mostra una 
visione di almeno una parte dei pezzi esposti era nostro desiderio pubblicare 
in questo capitolo intitolato « Vetrina della produzione valenzana >• quasi in forma 
di catalogo le illustrazioni di tutti i pezzi più significativi ed interessanti, ma 
appena ci è stato possibile visitare la Mostra ci siamo resi conto che si trattava 
di una impresa troppo vasta e complessa, che da sola avrebbe preso ben altro 
spazio di tutte le pagine di questo numero. Ci siamo perciò dovuti limitare a 
raccogliere una... parte della parte che volevamo in origine pubblicare, che è 
stampata nelle pagine seguenti.
Se lo spazio tiranno ci ha impedito per il momento di fare di più, è però nostra 
intenzione di continuare, nei numeri che seguiranno, a pubblicare altre « vetrine » 
come questa.

G.A.



Una lunga catena di anelli in oro gial
lo di form a irregolare, m artellati e 
congiunti da elem enti p ia tti 'd i  varia 
forma, se avvolti ripetu tam ente dan
no luogo ad un sorprendente collier 
nuovo ed elegante.
L'originale modello, della Vendorafa, 
è particolarm ente indicato per le gio
vani e le giovanissime che nelle loro 
occasioni « im portanti » possono ag
giungere al loro abbigliam ento un to
no di m oderata eccentricità.



L'orchidea d'oro è un pezzo di presti
gio, eseguito da Aldo Annaratone, 
Facciotti ed Aragni e destinato a ser
vire da raffinatissimo soprammobile. 
E' stato  ricavato da un'autentica or
chidea che, con una particolare tec
nica di microfusione adottata, è ser
vita da m atrice ed è andata in cene
re per consentire la nascita del gio
iello. Questa volta dalla crisalide nel 
bozzolo non è uscita una farfalla dal
la effimera esistenza, ma una creazio
ne destinata a durare nel tempo.

Giuseppe De Vecchi ha presentato alla Prima M ostra del 
Gioiello Valenzano una croce in oro « m at » sulla quale 
fa spicco, sottolineata da una « nuvola » di quarzo, una 
testa di Cristo. La delicata arm onia dei colori, dal rosso 
cupo del basam ento, al bianco-rosato lievissimo del quar
zo, al giallo vivace ed opaco dell’oro, con trappuntato  dal
le macchie delle gemme incassate, ne fanno un pezzo di 
grande pregio.
Particolarm ente indovinata la duplice possibilità d ’im pie
go: infatti la croce è agevolmente estraibile dal basam ento 
per essere utilizzata, con una adatta catena, anche come 
croce pettroale.



Oro bianco, brillanti, oro rosa ed ametiste sono le caratterisitche fondamen
ti'I to  questa Parure della Ditta Dionigi Pessina, appariscente e di ottimo

Una « dalia pompon » che sem
bra dischiudersi al calore del 
primo sole del mattino, opera 
dei Fratelli Moraglione. I picco
li brillanti disseminati fra ìe 
sue punte simboleggiano minu
scole goccie di rugiada per ren
dere più completa l’illusione.



Una sontuosa collana dei Fratelli Doria. Al delicato azzurro 
delle turchesi centrali, ravvivato dai brillanti corrisponde l'az
zurro cupo degli zaffiri che contornano le cinque maglie prin
cipali. Un oggetto che, pur mostrando la sua classica impo
stazione, non rinuncia alla ricerca di moderni accostamenti.

Due anelli di Paolo Staurino. Una « riviere » 
di brillanti segue nel primo la sinuosità 
del filo ritorto e crea un gradevole con
trasto con le due pietre a goccia. L'altro 
ha una forma sferica in cui si alternano 
losanghe di smalto con altre che recano 
incassato un piccolo brillante.

Un elaborato bracciale di Paolo 
Staurino. Al centro di, ognuno 
dei numerosi lacci di filo in oro 
giallo ritorto sta una pietra a 
goccia. Il curvare del braccia- 
letto dà quindi luogo ad un 
elegante snodarsi di originali 
« squame ». Al centro un bril
lante ravviva l’insieme.



Due pezzi di squisita fattura, creati da Barzizza e Capra. Intorno allo smeraldo ottagonale di un verde 
cudo  e profondo al centro deH’anello, si avvicenda una danza di brillanti « tapered » i cui movimentati alti 
r bassi conferiscono al gioiello una simpatica vivacità.
Maestoso, e di classica linea, è il bracciale che ci mostra nodi di brillanti con al centro uno smeraldo 
da cui sfuggono nastri di baguettes. Li unisce una duplice catena a doppia fila di brillanti.



Una volta tanto il giallo ambrato che illumina questa parure 
dei Fratelli Doria non è dato dal colore dell'oro, ma dalla 
calda tonalità dei topazi Madera. Al centro della spilla e degli 
orecchini, in audace accostamento col bianco sfavillante delle 
foglie in brillante essi richiamano imperiosamente l’occhio 
dell’osservatore, per poi lasciarlo indugiare sulle aggraziate 
volute delle foglie.

Una classica collana di Ricci e Cabiati. L’alterna grossezza dei brillanti e la fila di sme
raldi a goccia pendenti si risolve alle estremità in un doppio giro di brillantini magi
stralmente uniti da un classico ammagliamento a snodo.
La sobria eleganza di 4uesto gioiello, adatto per scollature poco profonde, lo rende ver
satile e quindi adatto a molte circostanze ed alle più diverse personalità femminili.



Il fascino misterioso ed il co
lore delle ametiste, interrotte 
da ovali in oro giallo, sembra
no armonizzare molto bene con 
la linea di questo bracciale ese
guito da Dante Garavelli. L’ele
fantino a ciondolo, nella stessa 
materia, gli conferisce un gusto 
orientaleggiante.

Un elegante insetto policromo 
eseguito con maestria da Fran
co Deambroggio, che si avvale 
del colore vivace degli smeral
di e dei rubini, contrapposto al 
bianco delicato della perla ed 
al tono di « argento vecchio » 
delle superfìci. Costruito secon
do i canoni dell”oreficeria otto
centesca se ne distingue tutta
via il gusto moderno rilevabile 
dalla freschezza dell’esecuzione.

Un’altra creazione di Franco 
Deambroggio. Anche qui, all'oro 
è sovrapposto uno strato di ar
gento antico. Di carattere flo
reale, reca al centro un rubino 
cabochon; il contorno ed i pe
tali sono in brillanti; le foglie 
ricoperte di piccoli smeraldi.



D’oro giallo satinato so
no le innumerevoli fo
glie di questo bracciale 
eseguito dalla Vendorafa. 
Ogni gruppo è una ma
glia che si snoda dando 
l'impressione d' una ghir
landa di corolle infilate. 
I centri incassati ravvi
vano e donano maggior 
contrasto al bracciale.

Da una cascata di perle pende una chiusura, specialità di Luigi Pozzati. Turchesi, granati, 
brillanti, avvicendano i loro splendidi colori confusi ni una appariscente visione d’insieme.



Purezza di linea, eleganza di 
forma, audace modernità, fan
no di questa collana in oro 
giallo-opaco di Assini, Knecht 
e Carpani un gioiello che si 
impone all' attenzione. E' un 
monile per giovani donne, mo
derne, indipendenti, amanti del
le novità anticonformiste.

La minuziosa lavorazione di questo bracciale creato da Massimo Emilio Gobbi richiama 
alla mente le pazienti opere di granulato etrusco di cui ancora oggi non sappiamo se 
ci stupisce di più l’infinita pazienza necessaria all'esecuzione o la leggiadra eleganza 
delle figure.



La presenza di una grande e bellissima perla è l'ideale punto d’incontro tra due gioielli 
di diversa concezione, presentiti da Barzizza e Capra. Gli archi snodati della collana 
invitano l’occhio dell'osservatore a dirigersi verso una campanula di brillanti da cui 
sporge una limpida perla a goccia. La simmetrica disposizione delle « navettes » intorno 
alla perla centrale rende l’anello più appariscente e gli conferisce un tono « importante ».

Una borsetta in tessuto a maglia d’o
ro di Montini e Ciantelli. Il battente 
è arricchito con un bordo di catena 
a « torciglione », la stessa che funge 
da manico. La linea arcuata della 
borsa è maggiormente ammorbidita 
dalle indovinate pieghe praticate al 
tessuto.



Bracciale e collana in turchesi di Novarese e Sannazzaro. I due oggetti, benché impo
stati su pietre di forma diversa — sfere per il bracciale e cabochons a base rettangolare 
per la collana — giocano entrambi su una rigorosa costruzione del pezzo e sulla perfetta 
precisione dei numerosi snodi.



In alto, due creazioni della G.A.M.: un vivace galletto in cui il colore 
dell’oro si alterna armoniosamente con quello degli smalti, e un 
estroso fiore — od anche una stella marina — incastonato con file di
turchesi.

Due delicate miniature montate su 
contorni di Aldo Pasero. Quella in al
to, ovale, è circondata da un supporto 
di lastra incisa e da una catena tor
ciglione. Quella in basso, tonda, è co
stituita da una fila di perle e da un 
cerchio ad essa concentrico in smalto 
colorato, ornato di pagliuzze d’ora a 
forma di stella.



Nella pagina a fianco e qui sotto, una 
spilla ed un bracciale ornati di cam
mei, specialità della Ditta Luigi Pro
verà.

Croce cd anello episcopali dai delicati effetti cromatici, eseguiti presso la Vescovo & C. 
I simboli liturgici della croce, disposti in formelle tonde, spiccano col loro colore.az
zurro sul metallo della croce e ritornano — in misura ridotta — nel contorno dell'anello. 
La materia che costituisce i due pezzi è « tormentata »» da un minuzioso cesello.



Una classica e raffinata coppia di orecchini, prodotta da 
Montaldi & C. La sinuosa linea dell’orecchio riecheggia 
nella loro parte superiore, completata da due pendenti 
snodati che, congiunti da due distinte file di diamanti 
« tapered » di varia lunghezza, terminano con una perla 
ed un brillante.

Due spille della Co.Fe.Va. Quella in alto, terminata e splendente, 
mostra una sobria eleganza di concezione e di stile. Quella a 
destra è una dimostrazione delle più audaci concezioni tecniche 
applicate alla produzione di questa azienda.
Il gioiello, al quale non sono ancora state incastonate le pietre, 
rivela la scrupolosa cura dell’esecuzione. I due fiori, nei cui 
supporti sono destinate pietre a goccia, hanno una curiosa par
ticolarità: sorretti da piccoli tamburi contenenti delicatissime 
molle potranno — una volta incassati — oscillare al minimo 
movimento del corpo creando così un grazioso effetto di riflessi 
nelle gemme.

Rotq Costantino e Figlio hanno pre
sentato alla Prima Mostra del Gioiello 
Valenzano, con altre creazioni, questa 
prestigiosa spilla a forma di rosa. 
Fittamente punteggiati di brillanti i 
petali hanno mantenuto nella realiz
zazione in metallo la stessa morbida 
scioltezza del fiore naturale.
Un simile raffinato e complesso gioiel
lo può essere eseguito soltanto impe
gnando al massimo le risorse di una 
solida maestria artigianale.



Una parure in oro giallo della G.A.M. Tra due 
contorni di filo intrecciato e schiacciato sono fer
mati numerosi elementi tubolari in gradazione. E’ 
una inconsueta forma di nastro dal gradevole effet
to estetico. La collana è completata da un cion
dolo a ghianda dal quale si diparte un ciuffo di 
catenelle a maglia quadrata.

Due spille dal motivo semplice ed originale pre
sentate da Tino Panzarasa. Quella a sinistra è for
mata da un nastro, disposto sinuosamente, forma
to da tre anelli di cui quello centrale è incasto
nato di brillanti. Quelli esterni, in oro giallo sono 
fittamente cesellati. L’altra spilla, di forma ana
loga, ma più complessa si avvale di due cordon
cini di filo ritorto avvolti a reticella. Il nastro cen
trale è incastonato di rubini.



Una caratteristica spilla in diamanti della Ditta 
Annaratone, Facciotti & Aragni. Da una foglia e da 
alcuni nastri, ricoperti fittamente di brillanti, na
sce una « cascata » formata di cinque file di bril
lanti in gradazione, le cui griffes sono ammagliate 
a snodo, in modo da consentire loro di oscillare 
dolcemente, quando la spilla è indossata.

Due anelli, la cui singolarità costruttiva è di note
vole effetto. Pur essendo nati da una stessa conce
zione estetica è molto differente. Losanghe e set
tori circolari ricavati da bordi saldati su lastra 
imbottita, isolano dei bastoncini che montano gem 
me di diverso colore: brillantini al centro; rubini 
o zaffiri nel contorno. Sono stati realizzati da 
Bosco e Mazza.
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Due creazioni « a girandola » di Remigio Cantarella 
La spilla a destra si avvale di lastre imbottite esa- 
tinate, raggruppando le pietre che la ornano verso 
il centro. Negli anelli invece, di lastra lucida, le 
pietre corrono lungo i bordi festonati.



Due creazioni molto diverse, di Benedetto 
Ranfaldi, che ci dimostrano quali varietà di la
vorazione siano attuate in una stessa azienda. 
In alto: abbiamo una spilla di alta fanta
sia, fitta di fili parte lineari e parte ritorti, 
sulla quale sono sparse alcune pietre di 
colore.
In basso: invece, una finissima creazione di 
classica gioielleria dove appaiono dissemi
nati senz’ordine apparente, ma — a ben os
servare — con un preciso gusto stilistico, 
brillanti, diamanti, navette e zaffiri. Il tutto 
dà l’impressione di una ghirlanda di fiori de
posta casualmente nella posizione che ve
diamo

Il commento che riportiamo più avanti appariva, alla Prima 
Mostra del Gioiello Valenzano, accanto alla spilla riprodotta in 
basso in oro grezzo c materiale plastico verde trasparente, ideata 
e costruita da Antonio Giù. Questo ragionamento esprime le 
personali convinzioni dell’autore e poiché a nostro avviso non 
fa una grinza lo riportiamo tale e quale; .
« La creazione di un gioiello non è nccessari'anìetìte e unicamente 
legata all’impiego dei preziosi. '
La natura e la scienza pongono al servizio dell'arte ed anche 
— perchè no? — dell'arte orafa, infiniti mezzi di espressione. 
Questo gioiello vuol essere una prova che, accanto ai monili di 
gran pregio costellati di diamanti, possono trovar posto creazioni 
realizzate coì i  i materiali più diversi. Purché abbiano una loro 
giustificazione pratica, artistica o di circostanza ».

E' di ispirazione autunnale questo brac
ciale di Carlo Caucia. Una serie di fo
glie, ricostruite con naturalistica fedel
tà, è destinata ad avvolgere con deli
catezza un eburneo polso femminile, il 
cui colore contrasterà gradevolmente 
col giallo opaco del bracciale e con 
l'azzurro cupo degli zaffiri, disposti a 
rivière nella parte superiore.



Parure in oro giallo « mat » e zaffiri presentata dalla P.A.R.M. alla Prima Mostra del Gioiello Valenzano.



Tre pezzi di alta gioielleria eseguiti con gusto e perizia esemplari dalla Ditta 
Carlo Barberis. In alto a sinistra: una spilla che ha come tema principale 
un nastro di diamanti baguettes e tapered. Secondo i dettami che presiedono 
alla costruzione delle più rigorose e sorvegliate creazioni di gioielleria le 
gemme sono incastonate anche in quelle zone dove lo svolgersi della voluta 
le nasconde parzialmente. Costeggiano il nastro, con calcolata disposizione 
gruppi di grandi navettes di diamanti intorno a centri di brillante.
A destra in alto: due elegantissime e ricercate clips per orecchio, perfetta
mente accoppiabili con la prestigiosa spilla in basso a destra.
Anche qui, come nell’altra, sono di scena grandi navettes e baguettes e tape
red per conferire al gioiello, con un accuratissimo studio della disposizione 
dei volumi e delle altezze, un tono di grande raffinatezza.

Una borsetta in oro tessuto a 
due colori di Ficalbi, dalla linea 
semplicissima ed elegante.



Qui sotto, due montature della 
ditta Pavese, Narratone, Strada
la destinate ad accogliere al cen
tro uno smeraldo od uno zaffiro 
ottagonale (per l’anello in basso) 
o di forma ovale (per quello in 
alto). E’ predisposta la sede per 
un contorno di diamanti tanered. 
Si tratta di due modelli che, da 
vario tempo ormai, incontrano 
una spiccata preferenza da parte 
del pubblico.

Un trofeo in oro giallo e smalti vivacemente colorati, della Vendo- 
rafa, in cui forma e composizione lasciano trasparire chiaramente 
la destinazione.

La Ditta Guerci e Baio ci presenta due anelli molto 
differenti come concezione tecnica ed estetica. 
Quello a sinistra, a forma quasi completamente 
sferica, è incastonato con turchesi cabochon, dispo
ste in perfetta regolarità, di modo che — se non 
fosse per il colore — potrebbe sembrare un grosso 
lampone od una mora. Si tratta di un oggetto dalla 
linea piacevolmente moderna, completamente al
l’opposto — come concezione stilistica — dell’altro 
anello che, con le sue volute accuratamente cesel
late ci riporta in pieno clima di gusto antico, tanto 
più che la pietra ovale al centro e quelle del con
torno sono i caratteristici granati.



Un sontuoso braccial e  di 
Ricci & Cabiati, dal centro, 
formato da una calotta di 
diamanti navettcs si diparto
no due nastri formati da una 
duplice fila di grossi brillan
ti e baguettes. Notevole la ri
soluzione della difficoltà tec
nica costituita dalla necessità 
di snodare elementi accoppia
ti di forma e grandezza di
verse.

In alto: due spille di Giorgio e Renzo Raselli.
A sinistra: attorno ad un nastro di bianchissimi diamanti baguettes in gradazione, sono 
disposti numerosi brillantini formanti una delicata trama.
Ravvivano l'insieme alcuni zaffiri a goccia di un azzurro cupo.
A destra: da uno scintillante gruppo misto di brillanti, navettes, zaffiri a goccia, nasce 
l'ovale di un nastro incastonato di brillanti.

Un’altra creazione di Giorgio e 
Renzo Raselli. Alcuni bastoncel
li di baguettes danno una for
ma snella ed allungata a questo 
gioiello, illeggiadrito da una 
<• pioggia » di brillanti e di na
vettes.

Un ricercato bracciale-orologio, sempre dei Fratelli Raselli. Dal cerchio di brillanti, 
messo a contornare il quadrante si dipartono due sinuose volute in brillanti e 
baguettes che fanno da elegantissimo « trait d'union » per raccordarsi al sottile 
cinturino costituito da una fila di grossi brillanti snodati.
A fianco delle volute risalta il tono verde profondo degli smeraldi quadrati che 
le accompagnano, mentre dalla parte opposta scintillano gruppetti di brillantini 
di varia grossezza.



Una spilla composta di tre fiori m 
diamanti che sfrutta a proprio favore 
l’eleganza dei contorni in diamanti 
« tapered » disposti ad altezze varie per 
conferirle un gradevole effetto « mos
so ». Un altro elemento di particolare 
richiamo è dato dalle tre pietre cen
trali, magnifici diamanti color « co
gnac » tagliati a brillante. E’ una crea
zione dei Fratelli Moraglione.

Una delle numerose varietà di spilla « in velluto 
trasformabile », specialità dei Fratelli Doria. 
L’elegante ed originale gioiello si presenta come 
una viola del pensiero le cui foglie... vellutate sono 
molto veristicamente rappresentate da un velluto 
blu fermato da un supporto d’oro bianco contro il 
bordo, formato di strisce incastonate di brillanti. 
Un dispositivo facilmente azionabile sul retro della 
spilla permette di mutare a volontà il tessuto im
prigionato nei petali del gioiello, e di intonarlo al 
colore dell’abito che si desidera indossare.
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Interessanti elementi per le azioni future 
emersi nelle r iu n io n i ded ica te  a l  
Commercio Nazionale e a quello Estero

Nei giorni 4 e 5 luglio 
1965 sono state indette, 
nel quadro delle celebra
zioni per il ventesimo an
niversario dell’Associazio
ne Orafa Valenzana e del
la Prima Mostra del Gio
iello Valenzano due gior
nate dedicate all’esame 
dei problemi connessi con 
il mercato Interno ed a 
quelli dei mercati esteri. 
Vi sono state perciò due 
riunioni dense di discus
sioni e di relazioni, delle 
quali riportiamo qui gli 
elementi di maggior ri
lievo.

C o n c l u s i o n  i 
della giornata  
per il Comm ercio 
N azionale
I punti di rilievo emersi dal Con
vegno sui problemi di mercato 
interno si possono così sinte
tizzare: necessità di un lancio 
pubblicitario di Valenza orafa in 
campo nazionale, avendo, quale 
punto di arrivo, l ’interesse diret
to del consumatore. Strumenti 
al fine di ottenere una specifica 
domanda dei prodotti valenzani, 
sono la diffusione della cono
scenza di questi prodotti da 
parte del consumatore.
Una Mostra viaggiante che ab
bia per titolo e per significato 
« Valenza Orafa presenta », che 
raccolga rappresentativamente 
la produzione della nostra città, 
conservando l ’anonimato delle 
singole Ditte, e che tocchi pun
ti predeterminati di provincia o 
di regione, in guisa da coprire 
geograficamente il territorio na
zionale.
Tale manifestazione che presup
pone un contatto e una collabo- 
razione coi dettaglianti, dovreb
be avere quali supporti, una dif
fusione della conoscenza stori
co-merceologica di Valenza. A 
questo scopo appaiono elemen

ti validi l ’utilizzo di conferenze 
e proiezioni di documentari.
Il Giro di « Valenza Orafa » po
trebbe essere ancora sostenuto 
da azioni pubblicitarie giornali
stiche (settimanali di moda fem
minile e settimanali in genere). 
Questa azione collettiva di pro
mozione di mercato dovrebbe 
schiudere le porte alla forma
zione di consorzio o aggruppa
menti che nella ricerca e nel
l ’ottenimento della buona di
mensione aziendale, si inseri
scano quali forze produttive e 
commerciali nel mercato inter
no e in quello estero.

C o n c l u s i o n i  
della giornata 
per il Com m ercio  
Estero
I punti di rilievo emersi dal Con
vegno sui problemi di mercato 
estero possono essere così sin
tetizzati:
a) Rimborso I.G.E. sulle orefice
rie: mentre da parte dell’Asso
ciazione viene continuato il dia
logo col Ministero competente, 
così come era stato fatto all ori
gine, sollevando il problema del
l ’ottenimento del rimborso I.G.E. 
da parte degli orafi esportatori, 
è opportuna una informazione



sullo « stato delle cose >•• degli 
Onorevoli parlamentari per con
sentire il loro ulteriore interes
samento.
b) Conosciuta la diversa essen
za delle leggi nazionali sui tito
li, che è cagione di disordine 
di mercato e ostacola la veloci
tà di circolazione delle merci, 
pare evidente la necessità, al
meno nell’ambito dei Paesi del 
M.E.C. e, auspicabilmente in un 
raggio molto più largo, di armo
nizzare le leggi nazionali. In ag
gancio alla questione titoli sul 
piano internazionale appare il 
disegno di legge n. 895 sulla di
sciplina dei metalli preziosi e 
dei titoli, che ha provocato in
teressamenti di categorie di
verse e di produttori diversi, 
con la denuncia della necessità 
che il medesimo sia ripreso in 
esame.
c] La ricerca di mercato, aufini 
del consolidamento e dello svi
luppo degli scambi con l’estero, 
rapportata all'entità e al peso 
del fenomeno esportazione, si 
appalesa strumento indispensa
bile. La ricerca sistematica, 
obiettiva ed esauriente delle ri
sposte a specifici quesiti, con
cernente un determinato prodot
to in un determinato mercato, è 
operazione complessa, che ri
chiede per essere attuata mez
zi finanziari ed equipes qualifica
te ed organizzate. La ricerca di 
mercato esula dalla capacità in
trinseca delle piccole aziende 
orafe o dei laboratori artigiani, 
può rientrare invece nell'ambito 
delle possibilità di attuazione di 
gruppo, a partire da quello di As
sociazione di categoria. D’altra 
parte, l ’Istituto del Commercio 
Estero ci pare non possa limi
tarsi a compiti promozionali, 
quali: pubblicazioni, partecipa
zioni a Fiere, nè pensare che i 
dati statistici e le notizie, forni

te attraverso il suo Bollettino di 
informazione, siano sufficienti a 
concorrere a determinare un 
orientamento di politica azienda
le: così come le pubblicazioni, 
pure pregevoli e utili, che ri
guardano singoli mercati e però 
tutti gli aspetti delle diverse 
produzioni e del commercio, non 
possono considerarsi sufficienti 
risultati di ricerca,
d) Ostacoli alla esportazione 
nelle lavorazioni per conto di 
Ditta estera. Questi si verifica
no in occasione della tempora
nea importazione di brillanti da 
incastonare su oggetti d’oro. La 
legge che dispone è la n. 205 
delI’ 11 marzo 1953 e dichiara 
questa operazione, quale opera
zione da effettuarsi « a dogana ». 
In pratica, trattandosi di pietre 
preziose la cui identificazione al 
momento della loro uscita dal 
territorio nazionale, risulta im
possibile, per l ’incapacità di ap
plicare al brillante un qualsiasi 
c'emento di riconoscimento, la 
dogana richiede la licenza mini
steriale. Questa licenza viene ri
lasciata, dietro specificazione 
delle ragioni per le quali la tem
poranea importazione « a doga
na » non viene consentita: nel
la domanda al Ministero deve 
essere altresì specificato l ’im
porto relativo al compenso di 
lavorazione. Nella realtà della 
contrattazione, invece, il lavo
rante per conto estero fissa col 
cliente un prezzo unico globale 
dell’oggetto comprendente il co
sto dell’oro, il compenso della 
lavorazione e il costo della in
cassatura. Il frazionamento del 
prezzo, così come viene richie
sto per l ’ottenimento della li
cenza, comporta difficoltà di in
terpretazione e di documenta
zione, nei confronti della doga
na, e dello stesso cliente este
ro. La licenza ministeriale inol

tre, prevede il regolamento va
lutario della merce temporanea
mente importata, mentre il va
lore dell’operazione in tempora
nea del lavoro per conto Ditta 
estera, dovrebbe considerarsi 
franco valuta.
L’ottenimento della licenza e la 
autorizzazione a modificare il re
golamento valutario in quello 
franco valuta, determina una per
dita di tempo oscillante fra i 30 
e i 50 giorni.
Altro ostacolo è rappresentato 
dalla procedura che si deve at
tuare per eliminare il deposito 
dei diritti cauzionali che viene 
richiesto dalla Dogana sottofor
ma di deposito in numerario o 
in tito li di stato. Per evitare ta
le deposito, che assume impor
tanza finanziaria rilevante e un 
tempo successivo di svincolo di 
circa sei-sette mesi, la Dogana 
accetta quale garanzia dei dirit
ti doganali, una fideiussione 
bancaria dietro esplicita auto
rizzazione del Ministero delie 
Finanze e della Direzione Gene
rale delle Dogane, autorizzazio
ne che si ottiene in un tempo 
oscillante fra i 20 e i 30 giorni. 
Parrebbe opportuno che il Mini
stero delle Finanze e la Direzio
ne Generale delle Dogane auto
rizzino, nella fattispecie, quale 
garanzia dei diritti doganali, di 
accogliere direttamente la fide
iussione bancaria.
Ulteriore ostacolo al lavoro di 
esportazione è la reimportazio
ne in franchigia, di merce pre
cedentemente esportata.
Infatti i pacchi di ritorno riman
gono giacenti negli uffici doga
nali per tempi lunghissimi, an
che mesi, quando, riconosciuta 
l ’origine italiana della merce, 
questa dovrebbe tempestiva
mente uscire dagli spazi doga
nali.

due effe
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Presentazione 

di alcuni 
fra i più noti 
ed interessanti 

complessi 
produttivi o 

commerciali 

del centro orafo 

di Valenza

a cura di

Franca Alghisi

La T A G L E R IA  O R A Z IO  M E R E G A G L IA , di Franca Alghisi

La D IT T A  PESSIN A  D IO N IG I,

La D IT T A  CEVA V IR G IN IO , di Franca Alghisi
La D O R IA  FR A T E L L I di Franca Alghisi
La D IT T A  F E L IC E  SC O R C IO N E, di Franca Alghisi

La G . A. M.

La D IT T A  L U N A T I, di Gian

La V EN D O R A FA

La D IT T A  F R A T E L L I LA N I, di L.Q.

La D IT T A  SPA LLA , FER R A R IS & C., di G.F.

La D IT T A  O R O D E N T , di Franca Alghisi

La D IT T A  V ESC O V O  & C„ di Franca Alghisi

La D IT T A  A N G E L E R I, B A IA R D IN I &  ROSSI di Franca Alghisi



D ott. ORAZIO 
MEREGAGLIA
P I E T R E  PER 
O R E F I C E R I A  
E GIOIELLERIA

Tel. 91.580 (93.380) 
VI ALE D A N T E

VALENZA PO
(ITALIA) /

LAVORAZIONE 
PIETRE DURE 

41 E DI 
OLORE

Al nome del Dott. Orazio Meregaglia, dal 1947 
titolare di una fra le più attrezzate taglierie del 
settore, è legata la prima fabbricazione del grez
zo sintetico avvenuta in campo nazionale. 
Produrre il grezzo sintetico, quando nel nostro 
paese s’incominciava appena a parlarne, fu im
presa che richiese al Dr. Meregaglia difficili stu
di, complesse e lunghe analisi di laboratorio. Vin
te le iniziali difficoltà, egli potè finalmente fabbri
carne da principio piccole quantità sino a rag
giungere, successivamente, una ricca produzio
ne su scala commerciale. Fu allora che si rese 
necessaria la creazione di un laboratorio per il 
taglio e la sfaccettatura delle gemme prodotte. 
Nacque così la Taglieria del Dott. Orazio Mere

gaglia, che, sviluppatasi, intraprese anche la la
vorazione del grezzo naturale realizzando origi
nalissime forme di gemme, affidando alla per
fezione del taglio il compito di metterne in piena 
luce il meraviglioso scintillio dei colori. 
Specializzatasi, col tempo, anche nelle riparazio
ni di ogni pietra preziosa, la Taglieria Meregaglia 
ha completato la gamma delle sue prestazioni 
dando vita ad un modernissimo Ufficio Vendita. 
In esso si trovano pietre preziose d’ogni tipo e 
forma, tanto in grezzo naturale, quanto in quello 
sintetico, dalle pietre orientali alle migliori va
rietà di perle, per poter soddisfare in ogni mo
mento, per qualità, taglio e riparazioni minute 
anche la propria vastissima clientela nazionale.



Ditta
Pessina
Dionigi PRIMA ESPOSIZIONI 
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L'azienda trae le sue origini da quella di Cesare Pessina, 
fondata nel 1893 a Milano e premiata con mediaglia doro alla 
Esposizione Internazionale di Roma nel 1898.
Il figlio, Dionigi Pessina, distaccatosi dall’azienda paterna si 
stabilì a Valenza, iniziando la propria attività artigianale nel 
1924. Negli anni seguenti l'azienda ha potuto ingrandirsi supe
rando le difficoltà che, negli anni 1929-1930 resero precaria la 
vita di molte fabbriche di oreficeria.
Anche durante gli anni 1940-45, pur uniformandosi alle dispo
sizioni di Legge vigenti a quell’epoca, essa ha continuato la pro
pria attività, riuscendo a mantenere occupati gli operai esenti da 
obblighi militari.
Alla fine della guerra, con la collaborazione acquisita del genero, 
Rag. Franco Ceva, l ’azienda ha modificato gradualmente la pro
pria lavorazione, orientandosi verso una produzione sempre più 
qualificata.
La Ditta Pessina Dionigi ha sempre fornito alla propria clientela 
oggetti garantiti, oltre che per la qualità artistica, tecnica ed 
artigianale, anche per l’assoluto rigore del titolo. A questo scopo 
infatti, e nonostante le tolleranze concesse dalla vigente Legge, 
l ’azienda segue costantemente la norma di lavorare metallo appo
sitamente legato in modo da superare di 10 millesimi il titolo 
legale di 750.
La produzione viene seguita e controllata in maniera egregia dal 
capo fabbrica Signor Mario Emanuelli, che è alle dipendenze 
dell'azienda dal 1932.
Nel 1955 l'azienda ha ottenuto la medaglia d'oro alta Fiera di 
Vicenza per gli oggetti esposti.

Due diplomi dimostrano l'ideale 
continuità della Ditta Pessina 
dal lontano 1898 ad oggi e la sua 
partecipazione alle manifesta
zioni utili a diffondere i suoi 
prodotti sul mercato nazionale.



Ditta Ce va Virginio

Di fronte a tutta la produzione 
di gioielleria della « CEVA VIR
GINIO » c'è da soffermarsi, con 
stupita ammirazione, per l ’ au
tentica classicità della linea che 
la caratterizza. Ma quando si 
entra nella trasfigurata « pro
vincia » dello « stile antico *> an
che il linguaggio dell’intendito
re diventa superfluo. Infatti qui 
non si tratta più di sola ammi
razione, ma di viva partecipa
zione ad un gioiello che agisce 
direttamente sulla zona del sen
timento impressionandolo forte 
mente.
La bellezza di questa lavorazio
ne che va dal fermaglio alla col
lana, dall'anello alla spilla, dal 
bracciale agli orecchini, richia
ma l ’arte rinascimentale fioren
tina con tutte le sue stilistiche 
suggestioni.
In questi gioielli una sottile la
mina d’argento ricopre l ’oro sot
tostante, esattamente come in 
quelli del secolo scorso. Questo 
strato, invecchiato con adeguati 
procedimenti chimici, gioca sul 
profondo opaco dei bruni, met
tendo singolarmente in luce i co
lori delle gemme. 
Magistralmente eseguito con 
scrupolosa valentìa artigianale 
lo « stile antico » della « CEVA 
VIRGINIO » ripropone alla moda 
contemporanea un gusto legato 
alla tradizione artistica del pas
sato, ottenendo ovunque largo 
consenso di vendita.
Nata nel 1941 come « CEVA 
VIRGINIO » cui successivamen
te si associava la collaborazio

ne di Pietro Perrone e Adriano 
Bonini, da sette anni la Ditta è 
tornata ad essere diretta dal suo 
fondatore.
Nel periodo di collaborazione 
con i vecchi soci a Virginio 
Ceva spettò il compito di por
tare presso il negoziante di tutta 
Italia la produzione della Ditta. 
Questa sua mansione continuò 
anche nel periodo dell’ultima 
guerra quando la precarietà dei 
mezzi di trasporto rese talvolta 
necessario ai viaggiatori d’orefi

cerie l ’uso del la b i c i c l e t t a !  
Un simile attaccamento al pro
prio lavoro fu semente di fecon
do sviluppo, tanto che con la 
ripresa del 1945 l'Azienda rag
giunse in breve tempo la sua 
maggiore espansione.
Oggi la « CEVA VIRGINIO » può 
finalmente imporre il gusto del 
suo iniziatore che ad essa e per 
essa continua a dedicare gli. 
anni maturi della sua esperien
za di valente maestro di alta 
gioielleria.

Due eleganti e tradizionali esemplari della produzione di Virginio Ceva. In essa 
si possono riscontrare una rigorosa fedeltà allo « stile antico » tipico del
l’azienda ed una singolare accuratezza di lavorazione. L’anello e la collana qui 
presentati sono stati filmati e diffusi in un programma televisivo in occasione 
dell'inaugurazione della Prima Mostra del Gioiello Valenzano.



Ditta
Fratelli Doria

A circa ventanni dalla sua fon
dazione uf f i c iale (la DORIA 
F.LU operava già come azienda 
autonoma fin dal 1942) questo 
complesso industriale è legato 
ad un successo preparato dai 
suoi titolari, impegnati fin dal
la giovinezza ad ottenere un po
sto di rilievo nell'esecuzione 
evolutiva del gioiello.
Oggi ci troviamo di fronte a 
tre uomini: Pietro, Giulio e Ma
rio Doria soddisfatti sì delle 
realizzazioni del passato, eppu
re instancabilmente aperti ver
so posizioni di sempre più alta 
ricerca creati\
Questi uomini ,ono effettiva
mente nati per dire e fare qual
cosa di nuovo nel mondo del
l ’oreficeria, e l ’hanno detto e 
fatto fin dall’inizio, quando por

tarono sul mercato interno e 
nazionale una lavorazione che 
si distaccava radicalmente dal 
gusto dell’epoca ancora troppo 
ancorato alla vecchia tradizione. 
Furono infatti i F.lli Doria a rivo
luzionare la corrente produttiva 
imperante in quel periodo con la 
creazione degli anelli a « griffe 
lapidé ».
Di che si trattava? Semplice. 
Essi avevano stilizzato gli ele
menti dell'anello soprattutto 
quelli vicini alla pietra centrale 
con la precisa intenzione di da
re risalto alle gemme a spese 
dell’oro bianco.
Così concepito, l'anello si pre
sentava assai più ridotto del 
solito e di linea estremamente 
più elegante.
Le perplessità della categoria

Spilla in diamanti « trasformabi
le ». Una novità presentata re
centemente sul mercato dai fra
telli Doria t i  fondo, in velluto 
scuro, si può rimuovere e sosti
tuire agendo su un apposito di
spositivo fissato sul retro della 
spilla. E' possibile cosi, con tes
suti di diversi colori adattare il 
gioiello all'abito indossato.

orafa, di fronte a questa inno
vazione, non furono poche. Pe
rò dopo qualche periodo di in
certezza, fu il successo.
La sobrietà e l ’intrinseca ele
ganza della nuova linea, imitata 
poi da molti e mai eguagliata, 
la impose, conquistando quasi 
aggressivamente il mercato na
zionale.
Da allora la Doria F.lli conobbe 
una ascesa sempre crescente

Nelle fotografie ai lati i 
titolari della Ditta Doria. 
A sinistra Giulio Doria: a 
destra Pietro e Mario 
Doria. L’azienda che in 
circa ventanni essi han
no creata è una delle più 
moderne del settore.



Un elegante bracciale in platino e diamanti. I brillanti del motivo 
centrale sono separati da gruppi di baguettes e contornati da 
raggere di diamanti marquise.

legando il proprio nome alle 
primissime Mostre Internazio
nali, organizzate dall'Associazio
ne Orafa Valenzana, fra le quali 
fa spicco quella di New York del 
1957.
Quando nel 1962 essa trasferì 
uffici e laboratorio nella nuova 
sede di Viale Benvenuto Cellini,
10 stesso presidente dell’Asso
ciazione Gr. Uff. Luigi lMario, in
tervenendo alla sua inaugura
zione, mise in risalto, con paro
le di vivo plauso, il cammino 
percorso da questa Ditta, oggi 
una fra le più quotate del set
tore.
Ma il suo riconoscimento più 
importante essa l ’ebbe quando
11 Ministero dell'Industria e del 
Commercio rilasciò a Giulio Do- 
ria l'ambita investitura di Cava
liere al merito della Repubblica. 
Pioniera de! nuovo e dell'origi
nale, la Doria F.lli è sempre al

l’avanguardia per soddisfare con 
serietà d’intenti, la propria este
sa clientela che sa, a sua vol
ta, di poter contare sopra un 
nome impegnato.
Per concludere, rifacendoci al 
tema iniziale, citiamo una delle 
ultime creazioni della Ditta: la 
spilla in velluto trasformabile. La 
sua ossatura in oro bianco tem
pestato di brillanti porta al cen
tro una pietra di colore o un 
brillante che segna il pistillo.

Realizzata $ mo' di fiore, i pe
tali che emergono dal contorno 
sono ricoperti di velluto sosti
tuibile con pezzi di diverso co
lore intonati all’abito indossato. 
La continua ricerca del nuovo 
e dell'originale come nel caso 
appena accennato, dimostra una 
volta di più l ’impegno appassio
nato dei Fratelli Doria in que
st’arte orafa nella quale hanno 
saputo fino ad oggi fornire egre
gie prove delle loro capacità.

Ditta Felice Scorcione
di A lberto Vitale e Bice Scorcione

Fondata nel 1917 da Felice Scorcione, la Ditta ha trovato un valido continuatore nel Comm. Alberto 
Vitale per opera del quale oggi l'azienda può contare su una estesa e pregiata rete commerciale.
La Ditta Scorcione è oggi un complesso aperto ad ogni innovazione tecnica o commerciale e lo dimo
stra il suo vasto campionario in cui figurano pezzi adatti ad ogni borsa e ad ogni esigenza, in grado 
di soddisfare con prontezza e sollecitudine tanto gli acquirenti di oggetti convenienti e di prezzo conte
nuto, quanto coloro che desiderano prestigiosi gioielli di raffinata esecuzione come quello illustrato in 
fotografia.
Anche per questo motivo i suoi preziosi raggiungono da tempo buona parte dei mercati della penisola, 
e ad essi negli ultimi anni si sono aggiunti quelli esteri.
La FELICE SCORCIONE, di Alberto Vitale & Bice Scorcione, in occasione del ventesimo anniversario di 
fondazione dell’Associazione Orafa Valenzana, coglie l ’occasione per ringraziare ovunque la sua clientela.
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Due eleganti creazioni Lunati la cui 
diversità costruttiva e stilistica sta a 
dimostrare l'ecletticità di produzione 
dell’azienda.
In alto, posato su un ramo d’oro, un 
variopinto pennuto pare volgere la te
sta incuriosito. L’alternarsi di delicati 
colori in smalto ed il vivo contrasto 
con il bianco dei brillanti, sapiente- 
mente disposti, conferisce a questo 
gioiello uno stile inconfondibile e di
mostra un’appassionata ricerca creati
va applicata ad ogni minimo partico
lare.
A fianco, invece, un classico pezzo di 
aita gioielleria. La dovizia delle gem
me, impiegate senza parsimonia là do
ve la coerenza di un gusto e di uno 
stile le rende necessarie, non riesce 
ad offuscare la purezza e l'eleganza 
della linea, semplice, immediatamente 
comprensibile, eppure meditata in ogni 
suo rapporto di proporzioni e di vo
lumi. Si tratta, in definitiva, di un pez
zo che sa essere vivacemente moder
no senza discostarsi dai canoni della 
più rigorosa tradizione dell’alta gioiel
leria.



Una vasta produzione di alta e raffinata  g io ie lle r ia  che da anni 
è nota sui m ercati di tu tto  il mondo, ha fa tto  della  PIERO LUNATI, 
di Piero e G iu lio , una fra  le più im portan ti e qua lifica te  aziende 
del mondo orafo nazionale.
Fin dalle sue o rig in i, nel lontano 1937, essa è sta ta  concepita  
come un a te lie r essenzia lm ente  im pegnato in creazioni di alta 
g io ie lle ria , e ta le  è d iventa ta  grazie a ll'appass ionato  ed in te ll i
gente impegno dei suoi t ito la r i,  che da c irca  tre n t ’anni le ded i
cano le loro m ig lio r i energ ie.
L’indirizzo persegu ito  dall'azienda sin dal suo esord io  è que llo  
della ricerca a rtis tica , costan tem ente  o rien ta ta  verso le sue più 
va lide espressioni.
Basta in fa tti osservare con un po' di a ttenzione uno qua ls ias i fra 
i tan ti g io ie lli che quo tid ianam ente  escono d a ll ’a te lie r Lunati per 
notare come una esem plare  perfezione tecn ica  —  lontana però 
da inconcludenti v irtu o s ism i o s te r ili au tocom p iac im enti —  sap
pia m irab ilm ente  arm onizzarsi con le coeren ti concezioni este 
tiche  che l ’hanno isp ira to .
Ed è proprio  in v irtù  di queste concezioni, m antenute rigorosa
m ente ad un a lto  liv e llo  d ’arte , che a lle  creazioni di Lunati a rride 
da tempo il lus ingh ie ro  successo cui abbiam o accennato.
Esse sono il r isu lta to  di un singola re  a ffia tam ento  fra  i due fra 
te lli,  che determ ina una sorprendente  unanim ità  di concezioni in 
occasione di ogni nuova realizzazione a rtis tica  o com m ercia le . 
Un s im ile  traguardo si è potu to  raggiungere a ttrave rso  anni di 
lavoro in comune e con il va lido  con tribu to  di due esperienze 
d iverse e com plem entari, m aturate, per il Cav. Piero con l ’a lte r
nare quotid ianam ente la propria  a ttiv ità  dai banchi de lle  mae
stranze agli u ffic i a m m in is tra tiv i, e, per il fra te llo  G iu lio , co! 
seguire da v ic ino  la sce lta  c lien te la  nazionale ed internazionale 
d e ll’azienda.
Benché l ’esperienza dei suoi t ito la r i sia il p rinc ipa le  fa tto re  su 
cui si basa il successo della  D itta  Lunati, esso tu ttav ia  non è il 
solo. Vi contribu iscono  pure lo s p ir ito  d inam ico e m oderno che 
continua ad anim arla oggi come a lle  o rig in i, una sagace sce lta  
delle  maestranze, ed il va lido  aus ilio  di im p ian ti tecn ic i di p rim o 
ord ine. Fra di essi anzi figurano attrezzature  che si avvalgono dei 
più recenti e funziona li r itro v a ti messi oggi a d isposiz ione  della  
o re ficeria  dalla scienza e dalla tecnica.
N aturalm ente questa somma di mezzi, di esperienze, di capacità, 
è destinata ad uno scopo essenzia le: que llo  di garan tire  al c lien te  
nazionale ed estero  g io ie lli di alta qua lità  a rtis tica  e di inecce
p ib ile  live llo  tecn ico , capaci di sodd isfare  il gusto  più ra ffina to  
e que llo  più moderno r ice rca ti ed am b iti tan to  dalle  m ature 
quanto dalle giovani generazioni.



Una veduta d’insieme nel locale principale dell'atelier Lunati. Posano per una foto ricordo 
con i titolari, gli impiegati e le maestranze. La maggior parte di essi lavora da lungo 
tempo nell'azienda. Attentamente selezionati, si sono formati ed affinati sotto un'esperta 
guida fino a diventare un duttile strumento — esecutivo e creativo —  di cui Piero e Giulio 
Lunati si valgono efficacemente per realizzare le più originali e raffinate gioiellerie.
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Laboratorio :
Viale Dante, 24 
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La più vasta g a m m a
di an e lli fantasia  

Creazione P ropria

Ufficio
Vendite

Export
Viale Dante, 13 
Telefono 91.280
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BRACCIALI

G i o i e l l e r i a
La D itta  « F.LL1 LANI » di G ianfranco e Luigi 
Lani è, al tem po stesso, una de lle  più antiche 
e una de lle  più giovani aziende ora fe  di Va
lenza.
L’inventiva  e I ’e cc le ttic ità  dei due fra te lli han
no fa tto  inserire  con autorità  nel firm am ento  
deH’Greficeria la produzione della D itta  « F.LLI 
LANI », il cui segreto consiste  nel gusto sem
p lice  e raffinato degli oggetti.
Le ca ra tte ris tiche  della produzione hanno incon
tra to  il favore  del m ercato nazionale ed estero 
sopra ttu tto  per g li ane lli fan tas ia  che, per la 
vastiss im a gamma prodotta, si addicono a tu tt i 
i gusti e costum i.

- O r e f i c e r i a
L'esperienza e la capacità crea tiva  dei due t i to 
lari hanno co n tr ib u ito  no tevo lm ente  alla con
quista di vari m ercati, le quali hanno perm esso 
di fa r varcare  i confin i de lla  fama nazionale alla 
propria  produzione.
La D itta  « F.LLI LANI » ha una dup lice  s tru ttu 
ra: que lla  p rodu ttiva  e quella  com m ercia le . La 
produzione avviene in un a ttrezza tiss im o  labo
ra to rio , ricco  di tu tt i i req u is iti della  tecn ica  
orafa moderna, i quali garan tiscono la qua lità  
degli o g g e tti; l ’a ttiv ità  com m ercia le  ha sede in 
u ffic i abbastanza accog lien ti e a lquanto mo
derni.



Ditta Spalla, Ferraris & C.

Si tra tta , come apprendiam o 
dalle parole dei suoi t ito la r i,  i 
s ignori Spalla, Ferraris e Nano, 
di una d itta  giovane e d inam i
ca che oggi —  evidentem ente 
per m erito  di un loro notevole  
impegno e di costanti sfo rz i —  
tiene un posto di r ilie vo  tra  le 
aziende sorte  a Valenza negli 
u ltim i anni.
Essa è nata in fa tti nel 1959, l'an 
no in cui si inaugurava la M ostra  
Permanente, e la sua fondazione 
è dovuta a ll'in iz ia tiva  di G iam 
piero Ferraris e G iampaolo Spal
la. Nel 1962, con l'ing resso  di 
un terzo socio, A lb ino  Nano, es
sa si trasform ava e consolidava, 
assumendo l ’a ttuale fis ionom ia . 
« Oggi —  essi ci d icono —  ci 
riten iam o abbastanza sodd is fa t
ti del nostro ancor breve cam 

m ino come azienda; ci è di con
fo rto  e sprone a m ig lio ra re  con
tinuam ente il fa tto  di contare 
orm ai su una buona c lien te la , 
nazionale ed estera in particola-» 
re, che ci ha finora consen tito  
di mantenere la nostra produ
zione ad un live llo  adeguato a l
le odierne esigenze, tan to  per 
ciò  che concerne il gusto, quan
to  per la co m p e titiv ità  dei prez
zi ». Questi fa tto r i, in unione ad 
una corre tta  im postazione del 
lavoro in fabbrica , che si fonda 
s u ll ’apporto de te rm inante  dei tre  
t ito la r i, ciascuno dei quali svo l
ge mansioni d iverse  che però si 
integrano a vicenda, ha perm es
so alla D itta  Spalla, Ferraris  & 
C. di a ffrontare  da una pos iz io 
ne di forza le s favorevo li p ro

spe ttive  di questo d in ic ilis s im o  
anno 1965.
Abbiam o vo lu to  porre qualche 
domanda di ca ra tte re  generale a 
questo gruppo di tre  g io van iss i
mi im p rend ito ri le cui età, som 
mate insiem e, non raggiungono 
i n ovan tann i, e ne abbiamo rica 
cate alcune considerazion i che 
ripo rtiam o  a ch iusura di queste 
brevi note. Riguardo a lle  p ro
spe ttive  per il fu tu ro  essi ci han
no d e tto : « C rediam o di non ab
bandonarci aN’o ttim ism o  nè al 
pessim ism o se d ic iam o di vede
re davanti a noi m o lti sv ilupp i 
in te ressan ti e p ro ficu i, che però 
si o tte rranno  so lo  a prezzo di 
un duro e costan te  impegno. 
Per quanto ci concerne pensia
mo, come del res to  abbiamo fa t
to  finora, di doverc i sacrifica re  
a fondo ancora per m o lto  te m 
po se vog liam o condurre  la no
stra im presa al traguardo des i
derato : del resto  s iam o prepa
ra ti a fa rlo  e lo r iten iam o  per
fe ttam ente  poss ib ile  
C onsiderato  che il devito « Largo 
ai g iovani » si addice a noi ed 
alla nostra azienda speriam o 
che esso ci po rti fo rtuna  anche 
per il fu tu ro .
Ci auguriam o perc iò  che i tem p i 
m utino in m eglio , am pliando g li 
a ttua li c r ite r i e la v is u r e  com 
m ercia le  v igente  nel ,u ì . i.t o  cen
tro  ora fo ; e nel d ir  questo  c i r i
vo lg iam o a lle  g iovani aziende 
come la nostra, i cui t ito .a r i, co
me noi, credono nella rip resa  
d e ll’a tt iv ità  orafa tan to  sul m er
cato nazionale che r. que lli 
es te ri, a cond iz ion i di saperli a f
fron ta re  con una m aggiore o r
ganizzazione com m erc ia le  e con 
una produzione che sappia m an
tene rs i costan tem ente  a ll'avan 
guardia come qua lità  ed o rig ina 
lità  di invenzione ».

Sbalzo in argento raffigu
rante la sede della Mo
stra Permanente, esegui
to dalla Ditta Spalla, Fer
raris & C. e donato alla 
Associazione Orafa Va- 
enzana in occasione del 
XX anno di fondazi



Orodent di Alberto Daglio

L’avvento della MICROFUSIONE 
(che n e ll’u ltim o  decennio ha v i
sto rivo luz ionars i l ’in tera  tecn ica  
di lavorazione nel campo d e ll ’o
re fice ria ) e il suo rapido sv ilu p 
parsi, hanno fa tto  sì che nasces
se a Valenza, al num ero 7 de l
l ’a ttua le  laboratorio  di Via Sas
si, la D itta  ORODENT di A lb e rto  
Daglio, impegnata nella fa b b ri
cazione del rives tim en to  per m i
c ro fus ion i, denom inato: r iv e s ti
m ento per oro ■ MICROR » « K. 
N .3  », e nella produzione della  
cera per m odelli e di gomma 
per g li stam pi.
La lavorazione di questi p rodo t
ti deve essere e ffe ttuata , neces
sariam ente, "con m aterie  prim e 
to ta lm e n te  d 'im p o rta z ion e , e 
questa è la ragione prim a del 
prezzo e levato del p rodo tto . No- 
nonostante ciò la ORODENT, 
grazie al suo cara tte re  p re tta 
m ente artig ianale, riesce  a man
tenere  costantem ente i prezzi ad 
un live llo  in fe rio re  a que lli re la 
t iv i ai p rodo tti am ericani Im por
ta ti sul nostro  m ercato. La pro
va di quanto detto  è d im ostra ta  
dalla vasta c lien te la  che la ORO
DENT conta sia in campo nazio
nale sia in quello  estero.
A  Valenza la scrupo los ità  e la 
d iligenza del suo tito la re , che 
da sem pre segue da v ic in o  la 
propria  c lien te la  locale al fine  
di vedere rea lizzati, nella  ma
niera m ig lio re , i suoi p ro do tti, 
sono ben noti.
C iò che anima A lberto  D aglio  è

la passione del lavoro trado tta  in 
una continua ricerca  del m eglio ; 
e, se i suoi p rodo tti si sono ma
no a mano sem pre più perfez io 
nati, lo si deve p roprio  a ta le  suo 
impegno e alla preziosa collabo- 
razione fo rn ita g li dalla  sua s tes 
sa c lien te la . C ollaborazione che 
continua tu tto ra , nonostante  i 
successi r ip o rta ti nel suo cam 
po, p roprio  perchè i p rodo tti de l
la ORODENT sono in d ire tta  
com petiz ione con que lli —  di 
o ttim a  qua lità  —  d ’o rig ine  ame
ricana.
La ORODENT in fa tt i non trascu 
ra, al m om ento d e ll ’acqu isto  de l
le m aterie  p rim e, uno scrupo lo 
so co n tro llo  de lle  loro ca ra tte 
r is tich e  come non tra lasc ia  il co
stante  m ig lio ram en to  de lle  pro
p rie  a ttrezza ture , puntando sem 
pre su que lle  che perm e ttono  
un u lte r io re  perfez ionam ento  
tecn ico  del p rodo tto .
In una Valenza orafa, di fama 
orm ai in ternazionale , che vanta 
una scuola per la preparazione 
dei fu tu ri o re fic i; u n a  m ostra  
perm anente aperta a t u t t i  g li 
opera tori s tra n ie ri; un corpo di 
g io ie llie r i di p rim a qua lità , que
sta p iccola D itta  a ca ra tte re  ar
tig iana le , che con tenacia  cerca 
di fo rn ire  a lle  d itte  o ra fe  e ar
gen tiere  una parte  dei m ate ria li 
essenzia li al lo ro  lavoro, ne com 
pleta il quadro dando alla « CIT
TA' DELL’ORO » una fis ionom ia  
ind ipendente  per quanto concer
ne tu tta  la sua produzione.



Ditta Vescovo & C.

Giovanni Vescovo, I ’ uomo che 
sono venuta ad incontrare nel 
suo u ffic io  di Via F. C ava llo tti 
al fine di farm i raccontare la 
« storia  » della sua azienda —  
oggi operante su p i a n o  indu
s tria le  —  mi accoglie con que l
la spontaneità, tip ica  del p ie 
montese, che ne fa una perso
na sim patica  e cordia le.
Seduto d ie tro  il suo abituale ta 
volo di lavoro, sul quale sono 
a llineati alcuni « plateaux » con
tenenti svaria ti oggetti di g io 
ie lle ria , Giovanni Vescovo apre 
il co lloqu io  m ostrandom i u n a  
stupenda croce in oro g ia llo , ar
ricch ita  da p ie tre  fin i, prepara
ta esclusivam ente per la m ostra 
del g io ie llo  in occasione del ven
tennale d e ll ’ Associazione Orafa 
Valenzana.
Di fron te  alla mia sincera am
m irazione, egli tiene  subito  a 
precisarne il m erito  al suo so-

La fotografia in alto coglie Gio
vanni Vescovo e Stefano Verità 
nell'ufficio dell’Azienda, durante 
un ultimo controllo — prim a del
la registrazione — di un gruppo 
di gioielli appena term inati. 
Sotto: una parziale veduta del
la fabbrica, ed ancora Giovanni 
Vescovo che assiste al procedere 
del lavoro.

ciò, Stefano V erità , ex d ipen
dente della D itta ; e si a ffre t
ta a p resentarm elo  definendolo  
« nuova energia a rtis tic o  - azien
dale ».
Da quando (e si era nel 1963) 
i suoi a ttua li t ito la r i si unirono, 
la VESCOVO & C. si dedicò an
che a ll ’ arte s a c r a ,  o ttenendo 
con essa nuovi riconosc im en ti. 
Ma per conoscere la sua o r ig i
ne e m eglio  va lu ta rne  la porta 
ta di oggi, ho r iv o lto  al Sig. Ve
scovo alcune domande:
—  Quando e in quale a tm osfe 
ra com m ercia le  diede v ita  alla 
sua D itta?
R. —  Nel 1932, e vi fu i c o s tre t
to  dalle  c ircostanze.
—  V u o l e  tracc ia rm i il quadro 
d e ll’epoca?
R. —  V o len tie r i. Lei a v r à  già 
se n tito  parlare  della  trem enda 
c ris i che paralizzò, nel 1929, il 
nostro  se tto re . M o ltiss im e  le



fabbriche cos tre tte  a chiudere 
i ba tten ti; assai rido tte  quelle 
che res is te tte ro , im poten ti di 
fron te  alla d ilagante disoccupa
zione delle maestranze orafe. 
In fa tti m olti di esse si occupa
rono d iversam ente e anche per 
me, giovane appena to rnato  dal 
serviz io  m ilita re , nessuna pos
s ib ilità  di assorbim ento.
In ta le  atm osfera  si tra ttava  o 
di cambiare « m estiere  » o di 
a ffrontare  i'avventura di m ette r
si in proprio. Optai natura lm en
te per la seconda p oss ib ilità  e 
d ivenni fabbricante.
Ero giovane, to ta lm ente  inesper
to  per una ta le  responsabilità , 
ma d iscre tam ente  preparato co
me orefice.
Furono anni du riss im i. Lavoravo 
con tenacia ed impegno venden
do poi il m io p rodotto  ai g ross i
s ti. Da allora, nonostante la mia 
azienda abbia seguito  la sua 
evoluzione, sono rim asto  legato 
a questo indirizzo.

Il coraggio necessario a per
severare (e si tra ttava  vera
mente di forza d ’animo) mi de
rivò  d a l l a  preparazione che 
avevo acqu is ita  presso i labo
rato ri dei m i e i  ex p rinc ipa li: 
D ionig i Pessina, G iuseppe Pon- 
zone e Ladislao Nagy. Uomini 
preparati alla lavorazione d e ll’o
ro, per me veri m aestri, ai qua
li resto legato da v inco li di pro
fonda stim a e di sentita  am ic i
zia. E non cesserò mai di m et

te r li in evidenza ogni qual vo lta  
L’occasione mi perm ette  di par
lare di quei tem pi.
Così passarono due anni fino a 
quando avvenne l ’incontro con 
A ldo Pasero. Da buoni am ici si 
decise d i associare I e nostre 
ancora deboli forze. A ldo Pase
ro, sq u is ito  incisore, o ltre  ad 
avere una mente volta a ll ’e s tro 
so, seppe com ple tarm i.
Insiem e demmo alla nostra D it
ta un o rien tam ento  più organ i
co, va lendoci degli u ltim i c r ite r i 
della tecn ica . Ci avviammo su
b ito  verso la produzione degli 
o recch in i, coi quali ottenem m o 
o ttim i r is u lta ti.
La nostra co llaborazione durò f i
no ai p rim i anni d e ll’u ltim a guer
ra, e prim a che essa scoppias
se, nei period i di stasi, pur la
vorando solo tre  o quattro  ore 
la settim ana, riuscivam o a ca
varcela decorosam ente. Con la 
guerra si cessò de fin itivam ente  
ogni a ttiv ità .
Solo nel 1945, a ripresa avve
nuta, tanto  io quanto il Pasero 
si decise di ricom inciare  sepa
ratam ente.
La mia lavorazione si avviò an
cora una vo lta  verso g li o rec
ch in i, aggiungendovi a n e l l i  e 
sp ille  in fantasia  che h a n n o  
sem pre incontra to  il gusto del 
c lien te .
Comunque —  e qui l ’ironia è 
palese —  sono rim asto que llo  
« deg li o recchin i », lavorazione

che d is tingue  tu tto ra  la nostra 
produzione.
—  Come vede —  continua G io
vanni Vescovo —  la s to ria  de l
la mia D itta  è sta ta  tu m u ltuo 
sa. Nonostante q u e s t o  sono 
sodd is fa tto  dei suoi r is u lta t i, lo 
non ho mai badato a fare solo 
« m ilion i ». Ho vo lu to  essere so
p ra ttu tto  un uomo, e la v ita  di 
un uomo non è so lo  cond iz io 
nata al lavoro p ro fess iona le . —  
G iovanni Vescovo ora tace, ma 
io so dove lab b ia  porta to  la sua 
essenza di uomo.
Egli è da o ltre  v e n ta n n i a tt i
v iss im o  nella v ita  pubblica, por
tando ovunque le sue doti di 
m isura e di in te lligenza  p ra tico 
cos tru ttiva .
Da C onsig lie re  Com unale a S in
daco d e ll’Associazione Orafa Va- 
lenzana, egli detiene a ltre  ca ri
che, fra  le quali la Presidenza 
d e ll ’A.P.I.: Associaz ione P iccole 
Industrie  della Provincia di A le s 
sandria. Da più anni G iovanni 
Vescovo la occupa dedicandovi 
la sua esperienza e la sua ma
tu rità .
Q ueste notiz ie  na tu ra lm ente  le 
ho apprese da a ltra  fon te  e so
no tenta ta  di fa rg liene  parola. 
Poi penso che fo rse  è m eg lio  il 
s ilenzio .
A  Valenza tu tt i s a n n o  come 
q ue s t’uomo abbia sem pre lo tta 
to  per d ifendere  i va lo ri tan to  
umani quanto aziendali de lla  sua 
categoria , e spetta  quind i a loro 
d ire  l ’u ltim a parola.
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A ttiva  sul m ercato nazionale e 
su que llo  europeo la d itta  AN- 
GELERI BAIARDINI & ROSSI ha 
u ltim am ente  esteso la sua rete 
di vendita  ai Paesi del M edio 
O riente, ad alcuni fra que lli de l
l ’A frica , al Nord e Sud Am erica. 
La sua produzione allinea una 
vasta gamm a -d u  m odelli in g io 
ie lle ria  c la s s i« rc h e  va dal col- 
lie rs  agli ane lli con contorno di 
b rilla n ti a que lli con perla: boc
cole e c iondo li raggiung ib ili da 
qua ls iasi p oss ib ilità  econom ica. 
Tutta la produzione di questi 
g io ie lli, essendo eseguita in 
parte a mano, in parte secondo 
la tecn ica  a getto  fusione, rea
lizza oggetti di squis ita  fa ttu ra .
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DAL 1929
L’ ORIGINALITÀ*
ED IL GRADO
ELEVATO
DI PERFEZIONE
TECNICA
GARANTISCONO
ALLA

CARLO
BARBERIS
UN MERITATO 
SUCCESSO 
IN ITALIA 
E NEL MONDO



PAM M
DI
ALDO AMMARATONE FACCIOTTI E ARAGNI 
COSTANTINO ROTA & FIGLIO 
FRATELLI MORAGLIONE

manufacturing jewellers export

L’esigenza di aprire nuovi orizzonti commerciali su scala 
internazionale ad una produzione che da decenni aveva 
già conquistato i mercati italiani ed europei portava, nel 
1958, le ditte costituenti a realizzare un ambizioso pro

getto. La fondazione di una società esportatrice che raggrup
pando le produzioni complementari di alcune maggiori aziende 
ed integrandola con le migliori creazioni di numerosi labora
tori artigiani potesse offrire al compratore estero, insieme ad 
una vastissima gamma di prodotti, le garanzie di serietà ed 
impegno commerciale di un grande complesso modernamente 
organizzato.
Nasceva così in Valenza la PARM s..p.a., primo esempio di 
consorzio esportatore per la vendita all'estero delle produzioni 
di tre aziende: Annaratone, Facciotti & Aragni, Costantino 
Rota & Figlio, Fratelli Moraglione.
Gli accurati sondaggi di mercato, la razionale impostazione 
dell'organizzazione di vendita, l'impiego di personale altamente 
qualificato, la costante presenza della PARM alle maggiori ma
nifestazioni espositive a carattere internazionale hanno fatto 
di questo complesso, a soli sette anni dalla fondazione, un 
nome conosciuto ed apprezzato in tu tto  il mondo.
Oggi la PARM, nella sua graduale e sicura espansione esporta 
ovunque le creazioni orafe valenzane e non soltanto quelle 
delle ditte che le hanno dato vita ma anche di molte aziende 
artigianali ad essa collegate e contribuisce in tal mòdo alla 
espansione del nostro centro orafo.
La vastissima clientela mondiale della PARM, in cui figurano 
alcuni dei maggiori esponenti internazionali del settore, sa di 
poter contare in ogni momento su una assistenza efficiente e 
completa, fondata su un severo costume di serietà e corret
tezza commerciale.

PARM fabbrica a Valenza 
e vende in tutto il mondo
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Fratelli Moraglione

Iniziata artigianalmente da Massimo Moraglione, con altri collaboratori, nel 1937, in quasi 
tren t’apni di appassionato ed intelligente lavoro questa Ditta ha potuto assurgere all’a t
tuale dimensione di complesso industriale ormai da tempo conosciuto da una vasta e pre
giata clientela.

Dopo essersi dedicata per alcuni anni alla sola attività produttrice, dal 1944 la Ditta si orientò 
anche verso un indirizzo commerciale, completando così egregiamente la propria fisionomia
aziendale.
Con la ripresa del 1945, che segnò l’avvento di una nuova ondata produttiva, proficua per tu tta 
la categoria, l'azienda si avviò verso una maggiore espansione, tanto da rendere opportuna — 
nel 1950 — la formazione di una società tra  i fratelli Moraglione: Massimo, Pierino e Marco. 
Essi nel 1958, parteciparono, con le altre aziende costituenti, alla fondazione della PARM, per 
il cui tramite diffondono oggi le loro creazioni nei mercati di tutto  il mondo.
Come azienda indipendente, la « Moragliofle Fratelli » rimane tuttavia orientata verso il mer
cato italiano dove sa di poter contare sull'apprezzamento di una fedele clientela, alla quale è le
gata tanto da rapporti d'affari, quanto — e forse più — d ’amicizia. Recentemente la Ditta ha rin
novato la propria sede, installandosi nel modernissimo edificio di Via Sassi 45, nel quale i titolari, 
dopo accurato studio ed attenta considerazione delle moderne esigenze sia produttive che umane 
e sociali, hanno razionalmente attrezzato uffici, laboratorio, impianti- Infatti la trasformazione 
dell’azienda è stata guidata 
dalla ricerca di soluzioni che 
potessero rappresentare l'op
timum tanto sotto l'aspetto 
del rendimento produttivo, 
quanto sotto quello d e l l a  
confortevolezza d e g l i  am
bienti in cui maestranze ed 
impiegati prestano quotidia
namente la loro opera.
La modernità, la razionali
tà, l'efficienza delle soluzio
ni di questa nuova sede non 
hanno però alterato le ca
ratteristiche di lavorazione 
artigianale che fin dall’ori- 
gine dell’ azienda, ne sono 
state il segno inconfondibi
le. Una di queste, forse la 
più significativa, è quella di 
vedere ogni giorno i tre fra
telli Moraglione prender po
sto ai loro tavoli di lavoro 
con la stessa passione, lo 
stesso coscienzioso impegno 
degli anni giovanili, quando 
di fronte a loro c’era un av
venire r i c c o  soltanto di 
sfruttabili possibilità.

Una panoramica del laboratorio dei fratelli Moraglione. La parte che inizia col 
primo piano del laminatoio e che esce fuori dalla fotografia, in basso, è il reparto 
attrezzeria. Poi vi è il tavolo del capo-laboratorio da cui si domina tutto l'am
biente, ed infine la lunga teoria di banchi. Sulla destra, quella degli orafi illu
minati da amplissimi finestroni a nord. Sulla sinistra, parzialmente nascosti da 
attrezzature, si intravvedono quelli degli incassatori e delle pulitrici. Un tramezzo 
di vetro sul fondo separa la « fabbrica » dagli uffici amministrativi.

FR A N C A  A l GHISI
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Aldo Annaratone,
Facciotti e Araeni

Benché l'azienda abbia as
sunto 1' attuale ragione 
sociale nel 1952, la sua 
nascita effettiva risale al 

1941 quando un gruppo di ora
fi, fra i quali erano Aldo An
naratone e Virgilio Facciotti, 
si unirono per dare inizio ad 
una loro autonoma attività.
Erano anni difficili, anni di 
guerra, anni nei quali vigeva 
la proibizione di lavorare l'oro.
Molte aziende orafe solide e 
già da tempo esistenti ripie
garono, pur di non licenziare 
i dipendenti, sulla lavorazione 
dell'argento. A maggior ragione 
questa ditta appena sorta si 
trovò ad affrontare prove par
ticolarmente dure, tra le qua
li l'assenza forzata, per eventi 
bellici, di uno dei suoi titolari.
Ciò non ostante l’azienda riu
scì, mercè l'opera di Virgilio 
Facciotti e di altri collabora
tori, a mantenersi in attività 
pronta a riprendere, come av
venne nel 1945 con il rientro 
di Aldo Annaratone, la forma
zione originaria e a lavorare 
alacremente per soddisfare l'al- 
lora pressante richiesta d e 1 
mercato interno.
Si può dunque a ragione ritenere il 1945 come l’anno reale di nascita dell'azienda per la quale quindi 
ricorre, come per l'Associazione Orafa Valenzana, il ventesimo di fondazione.
Nel 1947, ad Aldo Annaratone ed a Virgilio Facciotti si univa Valerio Aragni, così che a capo di que
st'azienda vèdiamo oggi uomini che già nella loro più verde età lavorarono fianco a fianco in una 
fabbrica — la Carlo Illario e Fratelli — che continua tuttora a produrre non soltanto gioielli, ma mae
stri dell'oreficeria. Qui essi appresero egregiamente l'arte, affinarono la tecnica, educarono il gusto. 
Alle origini la produzione della nuova azienda si mantenne esclusivamente nél settore della gioielleria 
di qualità, caratteristica, del resto, pienamente consona alla specifica preparazione dei suoi titolari. 
Solo più tardi, il progressivo potenziamento della ditta ed una attenta considerazione dei mercati in
terni ed esteri indussero i responsabili ad affiancare all'indirizzo originario anche lavorazioni accessi
bili ad una più vasta clientela.
La più recente e duratura conquista dell’azienda è quella dei mercati esteri, iniziata nel 1954. Nel 
1957, alla manifestazione organizzata dall'Associazione Orafa Valenzana alla Fiera Internazionale di 
New York era presente, fra le altre ditte, anche questa.
Un anno più tardi i tre soci, consci della serietà e dell'impegno necessario per affrontare i mercati 
esteri, si univano ad altre ditte con uno sforzo degno della posta in gioco. Ne nasceva la PARM, l’or
ganismo commerciale che rappresenta fuori d 'Italia la produzione complementare di tre aziende e di 
numerosi laboratori artigiani.

____ y f

Veduta parziale del laboratorio della Ditta Annaratone. Osservandola, vi si possono 
notare agevolmente numerosi particolari indicativi della minuziosa cura con cui è 
stata allestita la nuova sede di viale Galimberti. Dal reparto direzionale, di cui è visibile 
un piccolo scorcio a sinistra, in primo piano, si può seguire con una sola occhiata lo 
svolgimento della lavorazione. La razionale, benché inconsueta disposizione dei banchi 
di lavoro, permette al maggior numero di addetti di godere di una favorevole illumi
nazione naturale.
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Costantino Rota
& Figlio

e origini della « Rota Costantino & 
Figlio » risalgono al lontano 1919, 
quando l'azienda iniziava la sua at
tività in clima prettamente artigia

nale.
Il successo incontrato fin dagli inizi è 
legato alla sua artistica produzione, tan
to che, nel giro di pochi anni la ditta 
divenne conosciuta come una delle più 
serie ed impegnate del settore.
E ciò vale particolarmente per il Centro 
ed il Meridione d ’Italia dove la Ditta 
Rota conquistò, fin dalle origini, una 
scelta clientela, soddisfacendone i gusti 
e le esigenze.
Successivamente, all’azione di Costanti
no Rota si affiancò quella del figlio,
Rag. Dario, che, assumendone la dire
zione tecnico-commerciale, divenne con
tinuatore dell’azienda contribuendo al 
suo fiorente sviluppo.
Oggi la Rota Costantino & Figlio è una 
azienda dotata di uffici e laboratori mo
dernamente attrezzati, in grado di ac
contentare la più esigente clientela, con
tinuando a produrre per essa, che da 
tempo le conosce ed apprezza, creazioni 
di linea classica, fedele alla sua ormai 
lunga tradizione.
Le maestranze occupate in questa ditta 
sono il frutto di una accurata selezione, 
quando — come sovente avviene — non 
si siano addirittura formate fin dall'inizio 
nel laboratorio stesso, sotto una esperta 
guida.
L’alto livello tecnico ed artistico dei pro
pri collaboratori è considerato dai tito
lari dell'azienda come una delle più vali
de garanzie da offrire agli acquirenti dei 
propri gioielli ed essi vi dedicano una par
ticolare attenzione, che del resto — come 
attestano i risultati finora ottenuti — si è 
rivelata molto opportuna.
Entrata a far parte della PARM nel 1958, 
i suoi gioielli sono ormai da tempo co
nosciuti in tutto il mondo.
Grazie a l l a  intelligente organizzazione
commerciale ed alla squisita impronta artistico - artigianale impressagli dal suo 
fondatore e coerentemente mantenuta col trascorrere degli anni, la « Costantino 
Rota & Figlio » che da tempo opera su piano industriale, indirizza la propria pro
duzione sia sul mercato interno che su quello intemazionale.

La fotografia illustra un banco di lavoro nel laboratorio della D itta 
Rota, dove stanno svolgendo il proprio lavoro quotidiano tre orafi. 
La frequente esecuzione di lavori di commissione rende necessario 
per l'azienda il poter disporre di personale altam ente qualificato, 
in grado di poter risolvere — in collaborazione con la direzione — 
1 più complessi problem i di tecnica e di estetica.
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Valenzano

O L IV E T T I

Senza calcolo non si prevede; 
ma senza calcolo scritto non si 
controlla. Per questo tutte le ad
dizionatrici e i calcolatori Olivetti 
scrivono - immediati, certi e 
verificabili - i termini, le opera
zioni e i risultati. I modelli sono 
diversi come sono diverse le ne
cessità di uffici, negozi, fabbriche, 
istituti di credito e centri di ricer
ca. Ma tanto nella macchina che 
esegue la somma più semplice

quanto in quella destinata al 
complesso calcolo algebrico, la 
qualità della progettazione e dei 
materiali è la medesima.
Per questo ogni anno aumenta 
il numero delle O liv e tti da  
calco lo  esportate nelle nazioni 
dove all'alto sviluppo commer
ciale e industriale è pari la ca
pacità di distinguere e scegliere 
i prodotti migliori del mercato 
mondiale.

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA : Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. Ivrea

Ditta VALERIO  N O VELLI
Via Garibaldi 97 - Tel. 92 .655  
VALENZA PO (Alessandria)
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