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Grido di
Torniamo sull'argomento trattcito nel numero del 

mese scorso sotto i l  titolo « Sveglia all'aeromodel
lismo ». La questione č troppo importante e ci 
sta troppo a cuore per non ri pr enderla in esame. 
S e non sapessimo per espsrienza e con matema- 
tica prcci si one cosa si deve fare per tener e in  vita 
c per fare progredirc V aeromodellismo c se non 
sapessimo, pure per esperienza e con altrettanta 
sicurezza , a cosa serve Vaeromodellismo, non spre- 
cheremmo lo spazio prezioso della nostra rivista. 
Ma la cosa e del massimo interesse. Ř  urgente 
che il problema delVaeromodellismo, che si sia 
trascinando da cinque anni, sia finalmente risolto. 
S o i  non cesseremo di batterci, di discutere, di 
spronare. di consigliare, di pr egar c. Sappiam o  
che non basterd una parola magi ca, per risolverlo, 
ma ahbiamo la convinzionc che sia questione di 
bttona volonUi.

In  testa al problema c'e la questione danaro. 
Q uindi, in prim is et ante omnia, bisogna che chi 
ha il maggior e interesse allo sviluppo delV aero
modellismo [ad uno sviluppo rapido, serio e con- 
tinuo) destini la somma necessaria alla crea- 
zione del maggior numero possibile di scuole di 
aeromodellismo.

Da quasi v en ťa nn i diciamo e dimostriamo che 
gi i acromodellisti sono degli aviatori in potenza, 
che gli aeromodellisti diventano i m igliori piloti 
e i migliori specialisti. Le 53.000 copie settima- 
nali del benemerito A q u ilon c, raggiunte negli 
ultim i tempi della sua vita, rappresentano pur 
sempře qualche cosa di indicativo. Chi leggeva 
/’A q u ilo n c s i occupava di aeromodellismo, chi 
s i occupava di aeromodellismo amava V aeronautica 
cd entrava in  aeronautica. P ilo ti, specialisti, 
avieri, ingegneri aeronautici; una lunga teoria 
di uom ini, la maggior parte dei quali era passata 
attraverso la meravigliosa esperienza dei listelli, 
delle colle, delle tavolette di compensato, dei moto- 
rini da pochi centimetri cubici.

La pratica dell'aeromodellismo e per i  giovani 
una ionte di conoscenze e di esperienze acquisite 
con gioia. Le ore impiegate nello studio, nella 
progettazionc, nella costruzione e nelle competi- 
zioni su i prati o sui cam pi d'aviazione sono ore 
che nessun giovane dimentica. Chi ha fatto del- 
Vaeromodellismo da giovane, sc non intrapren- 
deni la carriera aeronautica, rimarra Pur sempře 
un amico dell'aeronautica : sard un tizio che si 
iscriverd a ll'Aero Club della sua cittd, che assi
stera alle gare aviatorie, che farel fare, magari, 
l'aviatore a sno figlio, visto che non l'ha potuto 
fare lu i. Tenere in vita ed inerementare Vaero
modellismo c la stessa cosa che mantenere viva

allarme
una stampa aeronautica. Significa, insom nia, 
tener vivi'-e attuali i  problemi dell'aeronautica, 
le im prese dell'aeronautica. N on si pud preten- 
dere che un giovane, che s 'e  sempře occupato di 
foot-ball, d i cinematografo o di canasta, pensi 
all'aeronautica, o per lo meno vi pensi come uno 
che ha dedicato tante ore [spesso rubáte al sonno) 
a> costriiire aeroplani in  m iniatura, a stu diare' 
profili alari; a sperimentare un motorino ad 
autoaccensione.

Se-vorremo creare una coscienza aeronautica nei 
giovani, se vorremo che i  giovani che s i accost an o 
ad un velivolo o ad un motore, abbiano delle idee 
chiare e solide intorno all'aeronautica e alle sue 
macchine, cerchiamo di creare aeromodellisti nel 
maggior numero possibile.

P er  rendersi conto dell'im portanza di cid che 
affermiamo, basta domandare ad un istruttore di 
pilotaggio aereo la differenza che- passa fra un. 
allievo che abbia p ratio ato V aeromodellismo ed uno 
che ne sia digiuno.

E d ora torniamo alla questione qudttrini. Ě  
chiaro che non s i possono creare delle scuole d'aero- 
modellismo spendendo soltanto delle parole, come 
facciamo not. Le scuole d'aeromodellismo costano, 
perché occorrono dei locali adatti, perché bisogna 
ingaggiare degli istruttori e metiere a disposizione 
degli allievi dei maleriali e degli atirezzi. Cosi 
si faceva un tempo non lontano. N o i non siamo 
dei n ostalg ici; ma diciamo che un tempo, per 
fare dei piloti, si faceva della propaganda, e per 
fare della propaganda s i stampavano dei giornali 
d'aeromodellismo e si istituivano delle scuole. 
A ltri mezzi non vi sono.

Una pubblicazione d'aeromodellismo c'e, ed e 
la nostra. N o i siamo a disposizione e al servizio 
di chi desidera servir s i  della nostra opera. M a  
le scuole non ci sono. E  perciö bisogna crearle.

L 'A ero  Club d 'Italia  con i  suoi Aero Club 
periferici e in  grado di ricostituire le scuole, almeno 
una parte delle preziose scuole di un tempo. S i  
dia a ll'Aero Club i  mezzi per fare questo. Se non 
facciamo presto, i pochi aeromodellisti esistenti 
diventeranno nonni : non sar anno nemmeno piii 
buoni per fare gli istruttori. Ricordiamocene.

I l  nostro é un grido di allarme. Lo s i ascolti, 
fm ché si é in  tempo per fare qualche cosa di utile.

* * *

Xel prossirao numero pulblicheremo aleune lettere che 
ci sono giunte in seguito alla pubblicazione dell’.articolo 
intitolato «Sveglia airaeromodellismo». Approfittiamo del- 
l ’occasione per ripetere che sono gradite le opinioni dei 
lettori. Modellism o é a disposizione di tutti.

II n. 33 di Modellismo, giå stampato ai primi di novembre, non per causa nosira 
viene messo in vendita ai primi di dicembre. Chiediamo scusa al lettere. II n. 34 uscirå il 
1° gennaio 1951.

Per gli abbonati del 1951 abbiamo in serbo una grossa sorpresa. Ne da- 
rem o notiz ia  nel prossim o num ero.

Avvertiamo pure che, a causa dell.’aumento dei costi (la carta é pas ata da 120 a 
200 lire il kg.!} col n. 34 del 1° gennaio la rivista verrå posta in vendita a lirs 250. Di 
conseguenza dovremo aumentare le tariffe d’abbonamento che saranno:

per 12 numeri L. 2.500 
per 6 numeri L. 1.300.

C o lo ro  che si abboneranno o rinnoveranno l’abbonamento e n tro  dicem bre 
po tranno farlo secondo le vecchie tariffe  di L. 1.900 per 12 num eri e di 
L. 1.000 per 6 num eri.
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T progressi o tten u ti nel cam  po della  propul- 
sion e a reazione, sino ad  ora riserva ta  a velivo li 
m ilitari o d a  trasp o rto  m erci-passeggeri, hanno 
fa tto  seriam ente pensare a qu alch e co stru tto re  
di a lian ti di u tilizza re  il tu rbo-reattore per l ’ap- 
p licazione su q u alch c a lian te  d estin ato  a voli 
di ricerca.

A  questo p roposito  é bene pero osservare che 
1’ idca di m unire 1’a lian te  di un m ezzo di propul- 
sione proprio non é n u ova e tan to  per c itaře  al- 
cuni esem pi direm o che giå  nel 1924 si fecero 
prove con il « G a lg e n v o g e l», il M artens M ax, il 
M esserschm itt s. 15 , n el 1935 con il M otor B a 
b y  II , il Card en -B aynes, il D .F .S . M aikaefer, 
nel 1936 lo S te fan u tti D. <2, nel 1937 il Lem berg 
I .T .S . 8, n el 1938 il M unich M .F . 13, nel 1943
10 H orten  I I I  D ., nel 1949 il F in n ish  P . I .K .O . 
m otor B a b y , il F o u g a  CM8 R -13  e finalm ente 
nel 1950 il F ouga CM8 R -15 , a lia n te  francese 
eq uip agg iato  con  tu rb o -reatto re  T u rb om eca e 
che ha su scita to  am m irazione in E u ro p a  e F .S .A . 
per le sue b rillan ti caratteristich e  di volo.

O li scopi d i m unire un a lian te  con  m ezzo di 
propulsione ausiliario  sono :

a) per a vere  la  possib ilitå  di decollo  con 
m czzi propri senza d o ver ricorrere a ca v i e la 
stici, verricello  o rim orchio aereo ;

b) per a vere  la  possib ilitå  di p oter conti- 
nuare il v o lo  qu an do ci si tro v i in una zon a di 
correnti d iscendenti di fo rte  en titå  ;

r) per avere  la  p ossibilitå  di d irigere l ’alian- 
te  verso un posto  sicuro per l ’a tterragg io  e non 
essere co stretti a  posarsi dove cap ita  sa lvagu ar- 
dando cosi p ilo ta  e m acchina da possibili acci- 
den ti d o vu ti ad  a tterrag g i fuori cam po ;

d) per a vere  una riserva di p o ten za  in casi 
estrem i d o ve l ’e n titå  delle  turbolenze, sp ecia l
m ente nei vo li ciechi in eum oli, possano com pro- 
m ettere la  sicu rezza  del vo lo  ;

e) infine, fa tto rc  non trascu rab ile , la psieo- 
logia  del p ilo ta  d uran te il vo lo  v ien e notevol- 
m ente m igliorata  d ato  che egli sa che dispone 
in ogni circostan za  sfavorevole una certa  p o 
ten za  che gli p erm ette di uscire da situazion i a 
v o lta  critichc.

E  bene n otáre che anche in caso di a v a ria  al 
turbo-reattore com unque a l m ezzo di propulsione,
11 p ilo ta  potrå  sem pře con tare su lla  grande pla-

PROPULSIONE A REAZIONE
NEL VOLO- A VELA
GIORGIO CURIEL, VECCHIO COLLABORATORE 
DE “ L’AQUILONE „ É UNO DEI MIGLIORI TEC- 
NICI DEE VOLO A VELA IN CAMPO INTERNA- 
ZIONALE - CON QUESTO ART1COLO HA INIZIO  
LA SUA COLLABORAZIONE A “ MODELLISMO „

n a ta  del veleggiatore, cosa che invece non si 
pu ö  fare nel caso di a va ria  al m ezzo di propul- 
sione in un veli vo lo  a m otore la ciii p lan ata  é 
circa  la m etå, cd in qu alch e caso anche un terzo 
d e ll’a lian te .

V ed iam o ora perché la propulsione a reazione 
pura  pub avere grande ap p licazion e (faeendo 
astrazion e, per il m om ento, del fa tto re  costo che 
risu lta  assai elevato) nel vo lo  a vela  di a lto  ren- 
dim ento.

K pur vero che se si vu o l m unire un veleg g ia 
tore di un m ezzo di propulsione proprio si pub 
pensare ai piccoli m otori a pistoni di iS  oppurc 
20 C .V . trasform ando l’a lian te  nei cosidetti 
« m oto -alian ti ».

M a qui occorre a llora  en trare profondam ente 
nella questione per rendere le idee ben chiare.

A n zitu tto  bisogna considerare che l ’a lian te  
veleg giato re  di a lto  rendim ento c una m acchina 
d estinata  a sfruttare  le correnti ; di conseguenza 
d eve  essere stu diato  con una efficienza «E  » piii 
a lta  possibile. E ssendo q u est’u ltim a u guale a 
Cp Cr ne risulta  che il coeffieientc di resistenza 
Cr. d eve  essere piu basso possibile. Cib é possi
bile so ltan to  se si disegnano fusoliere a  buona 
penetrazione curando specialm ente i raccordi 
a lari. N el veleggiatore si desiderano forti por- 
tan ze per cui i prolili risultano spessi. perb ol- 
trepassando un certo  lim ite  d ella  cu rv atu ra  del 
profilo l ’efficienza «< IC » dim inuiscc.

X a tu ralm en te  a p arita  di disegno del veleg g ia 
tore, per un dato  profilo alare, é possibile ridurre 
u lteriorm ente il Cr. curando lo stato  delle su- 
perfici (resistenza di prolilo) perb d ate le m o
deste velo citå  d e ll’a lian te  il num ero di R eynold  
non é e leva to  e quindi il guadagn o percentuale 
di resistenza non assum e valo ri im portanti.

O ra nel caso di ap p licazion e di un m otore a 
p istoni, pur am m ettendo che la sua carenatura 
abb ia  la stessa resistenza di qu ella  che racehiude 
un p iccolo  turbo-reattore, vi sono pur sem pre 
a sv an tag g io  del m otore a pistoni i seguenti 
p u n ti :

1) L a  presenza d e ll’elica  obbliga a dise- 
gn are l ’a lian te  com e un piccolo apparecchio 
a m otore ed a llora si a rriv a  alia  form ula «< m oto 
a lian te  » discostandoci d alla  classica linea pura 
del veleggiatore.

2) L a  presenza d e ll’elica  då luogo a  pro
blem i sul carrello  d ato  che l ’e lica  stessa deve 
avere  un m argine di sicurezza nel senso della  
d istan za  dal terreno senza con tare che le pale 
obbligano ad una a tten zio n c del personale, 
atten zion e analoga  a q u ella  d egli appareechi a 
m otore. (Hi incidenti dei colp i d ’elica sono 
tropp o n oti perché se ne parli.

Inoltre  la  scia d e ll’elica  ha sem pre una velo 
citå  superiore a lla  velo citå  propria  del velivo lo  
e poiché la  resistenza varia  col q u ad rato  del la 
velo citå  si ha un aum ento della  R . totale. A nche 
l ’elica  stessa poi assorbe una certa  energia.

3) Se si vu o l m ontare il m otore a  pistoni

e re la tiva  c lica  m antenendo la  classica form a 
anteriore del veleggiatore (che consente non 
solo 1111 ottim o afiinam cnto acrodinam ico, 111a 
anche una p erfetta  v isib ilitå) si é o b b ligati a 
disegnare form e non ortodosse, cib che q u al
chc v o lta  im pone la presenza d e ll’elica  propul- 
s iv a , anzich é tra ttiv a , con conseguente sdop- 
p iam ento della  fusoliera in due tra v i di coda a 
meno che non si ricorra a lla  sop raelevazione 
del m otore suH’ala  con peggioram ento perb 
della R. to ta le  d ell’a liante. E scm pio il Jaybird  
della  Ja rv is  M anufacturing C om pany (F .S .A .)  
biposto con ru ota  a l bariccntro.

4) A ltro  svan tag gio  del m otore a  pistoni 
—  sem pre riferendoci a l caso specilico di cui 
a l presente artico lo  ben  s’intende —  é la  v ibra- 
zione trasm essa a l velivo lo , volendo qui tra- 
scurare, perché di p iccola  en titå , la  copp ia d i 
reazione a l decollo  (in tu tti i m odi a pieno gas) 
e la copp ia  giroscopica nelle virate . S i avreb- 
bero poi tu tti gli a ltr i svan tag gi che hanno i 
com uni v e liv o li a  m otore : necessitå d i riscal- 
dare il m otore, difficoltå di parten za con basse 
tem perature, necessitå di far p artire  l ’e lica  a 
m ano (non supponendo in fa tti per cosi piccole 
potenze la  presenza di un a v v ia to re  m eccanico 
od elettrico).

Poiché vogliam o qui o b b iettivam en tc  discil - 
tere tu tti i punti d ella  questione direm o ora i 
van tagg i c sv an tag g i del tu rb o-reattore  appli- 
ca to  a l l ’a lian te.

I van tag g i sono :

1) P ossib ilitå  di disegnare l ’a lian te  nel 
m odo ortodosso (alm eno dal p u n to  di v is ta  aero- 
dinam ico in linea generale) in q uan toché il turbo- 
reattore pub essere sistem ato  in fusoliera, per 
csem pio a l barieen tro del veleg giato re  e con prese 
d ’aria la terali com e in uno dei tan ti caccia  a 
reazione pura.

2) P ossib ilitå  di creare una « quota di tau- 
genza » propria deH’alian te  di gran lunga su- 
periore a  tu tti i norm ali v e liv o li da turism o mu- 
n iti di m otore a pistoni ; tan to  per dare un esem- 
pio il francese C. M. F ouga giå c ita to , ha una 
q uota di tangenza di ben  10.000 m etri.

3) P ossib ilitå  di ottenere una velo c itå  ele- 
v a ta  d e ll’a lian te  (con reattore in funzione, ben 
s ’intende) e d i gran  lunga superiore a quella  
di uri a lian te  m unito di m otore a p istoni. II  
Fouga ha una velo citå  di 263 K m /ora  a lia  quota 
di 3550 m etri. In d ette  condizioni la  potenza

60 X  72 111/sec
u tilizzata  é : --------------- 1----  =  60 C .V . circa,

75
in cui 60 rappresenta la spinta  sv ilu p p a ta  dal 
reattore a ta le  q uota , (in K g .)  . P oiché il coef- 
liciente di riduzione della  potenza in qu ota , per 
un m otore senza com pressore, é, a lia  quota 
di 3500 m etri (aria tip o  internazionale), u gu ale  a 
0,6773 ne risu lta  che per avere 60 C .V . a lia  q uota 
in questione il nostro m otore d ovrå  avere  a  q u ota  
zero la potenza data  da : 6 0 /0 ,6 773 =  88 C .V .
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A destra : L’aliante Fouga-Cyclone ■■ C.M.8 R. 13 é il primo equipaggiato con un reattore francese. e senza dubbio il primo esempio di applicazione della 
propulsione a reazione su di un apparecchio leggero. II reattore TR O il, montato sull’apparecchio, puó fornire una spinta di circa 90 k g .; la velocitå a 
3.500 metri ě di 260 km ora, la velocitå ascensionale di circa 4 metri al secondo, con tangenza pratica di 10.000 metri. A sinistra: Quattro reattori ^Jato-

Junior-Rakete applicati sui fianchi dell*aliante.

T ale  p oten za  com porta  quindi un m otore di. 
4 cilindri. II peso risulterebbe di alm cno di i K g/ 
C .V . (com presa l ’elica) quindi circa  90 K g . 
Invece un tu rbo-reattore ha un peso specifico 
di K g . 0,4 - 0,45 p er K g . di spinta . In fatti il 
Turbom eca, g ia  c ita to  pesa 45 K g g . c nel tipo 
pin recente m eno di 40 K g . K a sp in ta  m assim a 
é di 90 K g .  a q u o ta  zero. D a q u an to  sopra espo
sto si ved e im m ediatanien te il gu ad agn o di peso 
sul gruppo m otopropulsore.

4) F u nzion am en to  sen za  v ibrazio n i con 
conseguente beneficio su lla  fa tica  delle stru ttu re  
e conforto  del p ilo ta .

5) T u tti i van tagg i d erivan ti d alla  m an· 
canza dei pericoli d ati d a ll’clica.

6) P ossib ilitå  d i messa in m oto m eccanica 
sia a terra  che in v o lo  m entre il p iccolo  m otore 
a  pistoni (come giá  detto) gcn eralm en tc ha l ’av- 
viam ento a  m ano.

7) Tmpiego d i carb uran te  (generalm ente 
kerosene) aven te  debole v o la tilitå  quindi dimi- 
nuzione dei perico li d ’incendio ed  in  defin itiva 
aum ento d ella  sicurezza d ’ im piego.

G li sv an tag g i invece d c ll’ap p licazion e del 
turbo-reattore su ll’a lian te  risp etto  ad un  aliante 
m unito di m otore a pistoni sono :

1) M aggior costo del tu rbo-reattore rispetto  
un norm ale m otore (e ciö dipende, sia  per le 
m aggior spese di am m ortam ento delle attrez- 
zatu re  sp ecia li di costruzione, sia  per le serie 
lim itate  in  costruzione, alm eno per le piccole 
potenze, com e pure per l ’a lta  q u a lita  degli acciai 
adop erati, per la  d elicatezza  d i certe lavora- 
zioni —  esem pio p a lette  d ella  tu rbin a  —  inline 
per la  n ecessitå  di im piegare m olta  m ano d ’opera 
sp ecia lizzata. D i conseguenza le  spese di amm or- 
tam en to d e ll’a lian te  m unito  di turbo-reattore 
sarebbero e le va te  e non sop p ortabili da certi 
club d i vo lo  a  vela.

2) N ecessitå  d i stu diare  l ’evacu azion e dei 
gas in m odo d a  n on  d anneggiare sia  i piani di 
cod a (per l ’a lta  tem p eratu ra  dei gas) com e pure 
per non tu rb are  aerodin am icam en te la  loro ef- 
licacia. In o ltre  b isogna tenere p resente che la 
posizione dei p ian i d i cod a, per evita re  la scia 
dei gas, non pu o essere sp o stata  a  piaeim ento 
giacché i tim o ni non debono essere posti su lla  
scia d e ll’a la , in oltre  la posizione del com plesso 
piano fisso-tim one profon ditå  risp etto  la  deriva- 
tim one direzione d eve  essere ta le  da evitare  
fenom eni d i interferenza aerodin am ica  ciö che 
porterebbe pregiudizio  in certe  figure acroba-

tich e d c ll’a lian te  in determ in ate posizioni di 
vo lo . N el Fou ga CM 8-R 15 dato  che il turbo- 
reattore  ě sop raelevato  a lla  linea d e ll’a la  in vece 
di sdoppiare i p ian i di cod a essi sono sta ti fa tt i 
a B u tter fly  cioé a V .

3) Basso rendim ento prop u lsivo  alle  basse 
v elo citå . In fatti d etto  rendim ento « r » c d ato  
da : 2 R -{- 1 d ove R - rapporto  tra  la  velo citå  
di evacu azion e dei gas (che dipende d al sa lto  
di tem p eratu ra  nella  turbina) e d alla  velo c itå  
d i avan zam en to  d e ll’a lian te.

Supponiam o il va lo rc  d ella  velo citå  di e v a 
cuazione dei gas esScre u gu ale a 500 ni/sec (ciö 
che corrisponde ad un sa lto  di tem p eratu ra  di 
95 gradi C. nella  tu rb in a, facendo pero la  m edia 
delle tem peratu re nei profili d ella  p a le tta  : 
base —  ad azion c. estrem itå  —  a  reazione, 
q u in d i tem p eratu ra  a ll ’en trata  640 grad i C. 
e 535 a ll ’uscita).

S ia  la velo c itå  di avan zam en to  deH’a lian te  di 
28 111/sec (100 K m /ora). Il rendim ento p ro p u l
sivo  sarå a llora  :

2
« r » =  ---------------=  circa 0,1

500/28 “ I

A u m en tand o in vece  la  velo c itå  di v o lo  (suppo- 
nendo costante la  velo c itå  dei gas di scarico) si 
a v rå  :

per 290 K m /ora cioé 80 111/sec

« r ■> = --------------- =  circa  0,28
500/80- i

D a  ciö  si vede la  co n ven icn za  di vo lare  ad a lte  
velo citå  per la  propulsione a reazione.

4) A lto  consum o di carb uran te  a lle  basse 
velo c itå  poiché il consum o specifico espresso 
in ch ili per p oten za  eq u iva len te  a lla  sp in ta  nel- 
l ’u n itå  di tem po aum en ta  con la  d im inuzione 
d ella  velo citå  del v e li volo.

R iguard o l ’u tilizzazio n e d ell’a lian te  m unito 
di tu rb o-reattore  facciam o notáre le osserva- 
zioni fa tte  da P. M aubossin  a l R ap p o rto  presen- 
ta to  a l 20 Congresso d ella  O rganizzazione Scien- 
tifica  e T ecn ica  In tern azionale  di V olo  a  V ela  
ed  a l i° Congresso Intern azionale delle Industrie  
A eron autich e. D ette  osservazioni si riferisocono 
a lla  possib ilitå  di u tilizza re  un b iposto  con 
m otore a  reazione pu ra  per l ’istru zion e di un 
a llievo  (con a  bordo l ’istruttore) e n el m edesim o 
tem po rim orchiare due a lian ti m onoposti a 
300 m etri in 5 m inu ti. T u tto  ciö con  60 K g . di 
sp in ta  del reattore, velo c itå  in itia le  di sa lita

i 111/sec, lu n gh ezza  di decollo  300 m etri. Sarebbe 
quindi possib ile  :

—  p o rtare  a 300 m etri due a llie v i con  mono- 
posto e perm ettere  l ’ istru zion e a l v o lo  rim or- 
ch iato  e l ’aggan ciam en to  a corren ti ascendenti 
per l ’in izio a l v o lo  v eleg giato , tu tto  ciö richie- 
derebbe norm alm en te l ’im piego di uno o due 
apparecchi rim orch iatori oppure l ’im piego di 
un p o ten te  verrice llo  con  ca vo  m olto  lungo. 
In ogni caso  l ’a llen am en to  a l v o lo  rim orchiato  
si d o vreb b e o v v ia m e n tc  fare  con  v elivo lo  ri- 
m orchiatore.

—  si e v itereb b e  la  necessitå di a ve re  dei cam pi 
per il vo lo  a  ve la  m olto  estesi d ato  che si e v i
terebbe l ’im piego di c a v i m olto lu n gh i per il 
verricello .

A i Congressi sopra c ita ti fu  pure esposta  la 
possib ilitå  di effettuare son d aggi m eteorologici 
ad a lte  q u o te  specia lm en te p er q u an to  riguarda 
la ricerca  di zone fa vo re vo li a l v o lo  d ’onda, 
quello  cioé che interessa il v o lo  a  v ela  di a lto  
rendim ento.

E d  ora d iciam o qualcosa intorno a l p ilotaggio  
degli a lian ti m un iti di propulsore a  reazione pura  
cioé di tu rb in a  in  cui l ’energia  d ei gas di sca 
rico v ien e tu tta  im p iegata  per la  sp in ta  del v e 
livolo.

M algrado che non si possa contare su num erosi 
p ro to tip i esisten ti s i puo dire che il p ilotaggio  
di ta le  m acch in a rich iede una certa  sen sib ilitå  
m ista  d i v o lo  a  vela  e v o lo  a  m oto re p er cui s a 
rebbe desiderabile  che il p ilo ta  avesse  esperienza 
in en tram b e le  discipline. In  tu tti  i casi m aggior- 
m ente nel v o lo  a  v e la , che non n el v o lo  a  m otore, 
dato  che 1’a lian te  in questione sarebbe desti- 
n ato  ad  essere im p iegato  per l ’o tta n ta  per cento 
com e a lian te  puro m etten do in funzione la  tu r
bina solam ente per il decollo  e sa lita , in condi- 
zioni critich e  nei cunioli, ed a l m om ento d i 
rientro in cam po.

Com unem ente chi ha il com pito  di esprim ere 
il parere sul p ilo taggio  di un  a lian te  o velivo lo  
a m otore si esprim e con i term ini « non é d if
ficile » op p ure « p resenta difficoltå  » od ancora : 
« non é ap p arecchio  da d are in m ano a i princi- 
pianti» ecc. D e tti term ini sono tu tt i  qu an to  m ai 
v a g h i ed im precisi dato  che nessuno sa (a ll’in- 
fu o ri d i ch i personalm ente h a  p ilo ta to  il v e l i
volo  in  questione) d ove incom incia  e d ove fini- 
sce la  « d iffico ltå  ». E cco  perché m i sem bra o p 
portuno, nel caso presente, esprim erm i piu 
chiaram ente.

(Seguito e fine al prossimo numero)
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CARATTER1STICHE DI PROFILI ALARI
IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE DEL NUMERO Dl REVNOLD

C arlo T io n e  ka ricavato dallo  
Y ear B o o k  19̂ 8 „ d i Franz Z aic  

il sunto del N a ca  R ep o rt n. 586 
di Fastm an Jacob s e A lb ert S ker-  
man, in  cui si paria d el partico- 
lare accorgim ento adottato da £ 1- 
lila , alla W a k efie ld  1950

O m e tlo  delle  riccrche é sta to  l ’ottenere le ca- 
ratteristiche dei p rofili a lari a qnalsiasi va lo re  in 
aria  libera, cosi che i d ati re la tiv i ad  una pro\*a 
su un m odello potessero essere ap p licati ad  un 
aeroplano in gran dezza  iiaturale  senza che le 
caratteristich e  del flusso d e ll’aria sul profilo 
snbissero delle m odificazioni.

Q uesto é necessario perché le solíte caratteri
stiche aerodinainiche dei profili varian o  con il 
variare dei num eri di R eyn o ld  (il rapporto fra 
la  forza d ella  niassa e la  forza  della  viscosita  
e di solito ch iam ato  « effetto  di scala  ») la  m assa 
é il peso d e ll’aria  d iviso  per la costante d i gra- 
v itå  (32 piedi/sec.) e la  v iscosita  é la  forza con 
la  quale le m olecole d ell’aria aderivano fra  loro. 
(Nei liquidi, ad  esem pio gli sciroppi hanno a lta  
viscosita  ; l ’a lcool ne h a  poca).

Iye prim e prove furono fa tte  in piccole gallerie 
del ven to , ap erte  a ll ’aria, nelle quali era impos- 
sib ile  prendere in esam e la  grande variazione 
d i num eri di R eyn o ld  necessaria per m ettere in 
relazione i r isu lta ti fra  un m odello di a la  di 
cm . 75 X  12,5 e u n ’a la  circa m. 2 X 1 5 .  E ra  in- 
fa t t i  necessario che il m odello fosse esposto 
nello  stesso istan te  ad  u n  num ero di m olecole 
eguale a  quello  cu i era esposta l ’a la  a l naturale. 
Q uesto logicam ente si p o teva  ottenere con una 
grande com pressione di m olecole deH’aria  nella 
ga lleria  del vento.

A  q uesta deficienza h a  su pplito  la  galleria  del 
ven to  a  densitå  varia b ile  del N A C A  che é con- 
ten u ta  in un  lungo serbatoio costru ito  in lam iera 
d i acciaio  dello  spessore di circa  4 cm . Potenti 
pom pe possono com prim ervi l ’a ria  fino a pres- 
sioni d ell’ordine di 20 atm osfere, o vvero  di K g . 20 
per cm q. Cio facendo si aum enta d i 20 volte  
il contenuto in m olecole dell’a ria  esistente nel 
serbatoio e si h a  cioě che u n ’a la  con corda di 
cm . 12,5 a  20 atm osfere eq uivale  a  u n ’a la  con 
cord a di cm . 250 in a ria  a pressione norm ale. 
Q uesta trem enda pressione ě dunque u sata  per 
ottenere risu lta ti in «gran dezza n a tu r a le » per 
una gam m a assai v a s ta  d i num eri di R eyn old . 
Per le  prove con num eri d i R ey n o ld  corrispon- 
d en ti a velo c itå  d i v o lo  inferiori a  40 m iglia 
a ll ’ora, per p oter eseguire il lavo ro  di ricerca. 
nella  ga lleria  del ven to  la  pressione é s ta ta  ri- 
d o tta  a  %  d ella  pressione atm osferica norm ale, 
cioé si é rido tto  il num ero delle m olecole a quello 
che l ’a la  in con tra  a lle  piu basse velo c itå  di volo.

I m odelli di a li per le  prove, delle dim ensioni 
d i cm. 12,5 X  75, erano di m etallo , d i soli to 
durallum inio, p erfettam en te lu cidato. D opo ogni 
p ro va  le a li v en ivan o  rilucidate. I  profili di 
queste a li erano d ella  serie N A C A . F ortu n ata- 
m ente a leun i d i essi si sono d im ostrati buoni 
per i m odelli v o lan ti (In fa tti I . P. G lass ha rae- 
com andato il loro uso per i  m odelli nel 1936).

E ’a ccu ratezza  delle p rove é s ta ta  la m assim a 
con sen tita  dalla  m oderna ingegneria. Ogni cura 
e ogni fa tto re  di correzione possibile é sta to  ap- 
p licato  in ciascuna p rova . T u tta v ia  i risu ltati. 
speciahnente la  resistenza a irav an zam eu to  e il 
m om ento picchiante a l di sotto  del num ero di 
R eyn o ld  800.000, sono d iven u ti relativam cn te 
im precisi in conseguenza della  lim itata  sensibi- 
lita  degli strum enti di m isura (strum enti in vece 
inolto aecu rati e sensibili- a lle  condizioni di 
carica  norm ali).

Il rapporto prosegue testualm ente : « P ratica- 
m ente appare che l ’a ccu ratezza  diviene insuffi- 
ciente per definire con certezza  l ’andam ento 
delle cu rve  rappresentanti le variazioni di queste 
q u an tita  con l ’angolo di incidenza o con i coef- 
ficienti di portan za. E  poiché le caratteristiche 
del profilo dipendono d a ll’andam ento di queste 
curve nc consegue che il coeffieiente di portanza 
o ttim o  e la posizione del centro aerodinam ico 
sono da considerarsi non chiaram ente defm ibili 
e nella  m assim a p arte  dei casi non é in d icata  
per un num ero di R eynold  e ffettivo  inferiorc 
a  800.000 ».

D a cio si potrebbe dedurre che a lle  basse velo 
citä  di vo lo  sem bra non v i sia grande differenza 
di rendim ento fra  i v ari profili.

I profili presi in esam e erano sta ti scelti per il 
loro possibile uso nei m odelli vo lan ti. A leuni di 
essi hanno curve p ro va te  a l num ero di R eyn old  
42.000 (m olto p robabilm ente a \Λ di atm osféra) 
il che eq u iva le  ad un m odello d i a la  con la corda 
di cm . 15 che voli con velo c itå  di circa 16 K m /h.

M r. Jacob s ci då un m etodo sem plifieato per 
ottenere il num ero di R eyn old  :

scala  d ie  sono sta ti sperim entålnientc osser- 
v a ti sono generalm eiite in relazione a l passag- 
gio dal flusso lam inare a  quello turbolen to nello 
stra to  d ’aria  influenzato d al profilo. Questo 
passaggio dal flusso lam inare a l flusso turbolento 
nello stra to  d ’aria influenzato, com e nel clas- 
sico esperim ento di R eynold, é precipuam ente 
funzione del num ero di R eyn old , m a  risulta 
aceelerato  d alla  presenza di in stab ilitå  o turbo- 
lenza n el generale flusso d e ll’aria ».

E a turbolenza nel flusso d ’a ria  di 1111a g a lle 
ria  del ven to  fa  avven ire  il su d detto  passaggio 
m olto piu presto nelle prove sul m odello in g a l
leria, di qu ello  che a vverreb be n e ll’aria  libera,

E ’e ffettivo  num ero di R eynold  per g li usi 
pratici puo essere o ttenu to  m oltip lican do il 
num ero di R eyn old  tro vato  n e ll’esperim ento 
per un coeffieiente denom inato «coeffieiente di 
t-urbolenza». Per g li esperim enti nei q u ali il 
m odello v ien e com parato a l l ’a la  in grandezza 
n aturale  il va lo re  tro vato  per questo  coeffi- 
ciente c  2,64.

« Ee condizioni di vo lo , per qu an to  eoucerne 
g li  effetti del passaggio di cui si é p aria to  sopra, 
sono rip rod otte  nella  galleria  con approssim a- 
zione, poiché si d eve  ricordare che il flusso del- 
l ’aria ai piu  bassi num eri di R eyn old  non puo 
riprodurre esattam en te il corrispondente flusso 
d e ll’aria  nolle vere condizioni d i vo lo .

A i piu b assi num eri di R eyn o ld  entram bi gli 
stra ti d ’aria  in fluenzati, sia  il lam inare che il 
turbolento sono rela tivam en te  piu spessi di 
quelli che si riscontrano nelle  vere condizioni 
di volo  ed entram bi presentano coefficienti di 
a ttr ito  piu f o r t i ».

n. R . =

velo citå  (in piedi a l secondo) 
X  Corda (in piedi) 

0.000157

differiscono dai soli ti

U sando q uesta form ula potete determ inare 
il num ero di R eynold  per un vostro  determ inato 
uso p artico lare.

I grafici delle prove 
grafici dei profili p rin ci
p alm ente perché ognuno 
di essi contiene solo una 
caratteristica  di cia- 
scun profilo e piu pre- 
cisainente un  grafico ri- 
guarda i coefficienti di 
portan za e l ’a ltro  la  resi
stenza.

N on  si deve peraltro 
d im enticare che i coeffi
cien ti in d icati si riferi- 
scono a lla  sola resi
sten za  del profilo. A lla  
resistenza ca lco la ta  u- 
sando i coefficienti di 
q u esti grafici dobbia- 
m o anche aggiungere 
la  resistenza in d otta  
d ata  d alla  form ula

Il m assim o coeffieiente di p ortan za  é una delle 
piu im portanti caratteristich e del profilo. Esso 
determ ina la  m assim a p ortan za  di u n ’a la  e la 
velo citå  in cui essa v a  in perdita. Come si puo 
vedere d ai grafici questo coeffieiente d i por
tan za  m assim o v a r ia  grandem ente col variare 
del num ero d i R eyn old  perché dipendc dal com- 
portam ento dello  stra to  d ’aria in fluenzato dal 
profilo che a sua v o lta  é d irettam en te in fun-

R i =
C p 2

τ Γ χ λ

Il rapporto prosegue: 
« I m arcati effetti di
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zione d ella  v isco sita  com e in d icalo  d al valorc 
del num ero d i R eyn old .

X el processo d i scollam ento dei filetti lluidi 
ha grande influenza il num ero di R eyn old  : p rin 
cipalm en te in diseussionc é la separazione dei 
filetti fluidi. L a  d istribuzione d ella  pressione sul 
dorso d e ll’a la  é earatterizza ta  d a  un pun to di 
bassa pressione ad  una piecola  d istan za  dietro 
il bordo ď a tta c c o  e da m ťa u m e n to  di pressione 
nella direzione generale d el flusso procedendo 
da q u esto  p u n to  verso il bordo d i uscita. In 
q u estc condizioni l ’aria  con energia rid o tta  che 
viene a  trovarsi nella zona influenzata dal pro- 
filo puo cessare di procedere e conseguentem ente 
di con trastare  quel la che p rovien e d a lla  diffe- 
renza di pressione. Q uando q u esta  a ria  cessa 
di progredire su l dorso (verso ed o ltre  il bordo 
di u scita) si accum ula  c cosi produce la  separa
zione del flusso ď a r ia  generále. T a le  separa
zione n atu ra lm en te  riduce la  p o r ta n z a ».

Com e e s ta to  prccisato  la  riduzione di pres
sione sul dorso dipende d a ll’avere  u n  flusso di 
a ria  continuo d al bordo d i a tta cco  fino (o quasi ) 
al bordo d i u scita , scorrente a co n tatto  con il 
dorso d e ll’a la. S i e anche d etto  che ad  un  basso 
num ero d i R ey n o ld  lo sco llam ento  d i questo 
flusso a vv ien e  anche ad angoli d i incidenza assai 
piccoli.

« I l  fenom eno dello sco llam ento  dei filetti 
fluidi dal dorso d e ll’a la  e generalm ente phi com- 
plesso d i qu an to  si é d etto  sopra. Ě  s ta to  da 
jo n e s  paragon ato  ad un con trasto  fra  il flusso 
lam inare che v ien e a  crearsi v icin o  a l bordo di 
a tta cco  e il flusso tu rbolen to  che viene a  crearsi 
vicin o  a l bordo d i uscita. Se l ’uno o l ’a ltro  prende 
il so p ravven to  si verifica  lo sco llam ento  dei filetti 
fluidi d al dorso d e ll’a la  >·.

D a q u an to  sopra si deduce che lo  stra to  d ’aria 
influenzato d al profilo ha grande im portanza 
alle basse v e lo c itå  di v o lo  ed indica che la  cu rva  
superiore d e l profilo v ic in o  a l bordo di a ttacco  
lia la  ffiassim a im p ortanza. S i potrebbe crederc 
che q u esta  par te  dovrebbe esserc levigatissim a 
per ridurre lo stra to  influenzato (venendosi a 
ridurre la resistenza di a ttrito ) ; tu tta v ia  un 
esperim ento d el signor Jacob s sem bra provarc 
il contrario. (Questo esperim ento ó piu che a ltro  
d i n atu ra  in fo rm ativa  e m olto  probabilm cntc 
non apparira  in un doeum ento stam p ato . IIo  
a vu to  la p ossib ility  di sen tim e parlare in ccea- 
sione di u n a m ia  v is ita  ai U aboratori X A C A  
di U an gley F ields).

X e l provarc una serie di ali con profili del 
genere di quelli usati nei m odelli vo lan ti aven ti 
la  corda di 30 centim etri si era tro v ato  che la 
portan za  sv ilu p p a ta  d alla  cu rvatu ra  dorsale 
era pratieam entc n ulla. D iffercnze nello spes- 
sore, nella  cu rv atu ra  del dorso c in qu ella  del 
ven tre non sem bravan o portare differenza nel- 
l ’andam ento d el flusso.

U na di q u este a li a v e v a  dim ostrato  caratte- 
ristiche nettam ente superioři. S i tra tta v a , fra 
parentesi . d i a li co stru ite  in m odo analogo a 
quelle  dei m odelli vo lan ti.

Sem brando stran a  ta le  differenza d i caratteri- 
stich e  l ’a la  in questione ven iv a  so tto p o sta  ad 
un a tten to  esam e e si n o ta v a  che il liste llo  costi- 
tu en te il bordo di a tta cco  fo rm ava  una n etta  
interruzione della  norm ale cu rva  del profilo 
d ata  d a lla  ricopertura.

Si era n otato  che m en tre nelle a ltre  a li lo sco l
lam ento dei filetti d ’a ria  a v v en iv a  anche a  zero 
gradi, n ell’a la  in questione esso si verifieava  ad 
incidenzc assai m aggiori ; si é pensa to  quindi 
che l ’interruzione d ella  cu rv atu ra  an zid etta  
provocasse nello stra to  d ’aria a  co n tatto  del 
profilo, un flusso tu rbolen to  che im pedissc lo 
scollam ento dei filetti d al profilo. #

Cosi il Sig. Jaco b s h a  ritenu to  di p o ter gene
rare un flusso tu rb olen to  che producesse lo 
stesso effetto  anche su lle  a ltre  a li e lo h a  otte- 
n u to  incollando un liste llo  d i sezione rotonda 
(tondino) su l dorso d e ll’a la , a  poca d istan za  dal 
bordo di a ttacco  e parallelam en te a l m edesim o.

Iy’esperim ento h a  dato  o ttim i risu lta ti ed 
anche le a ltre  a li hanno d im ostrato  eguale mi- 
glio ram ento nelle caratteristich e.

D ’a ltro  canto é risaputo che un flusso a caratterc 
turbolen to presenta una m aggiore resistenza a l la 
separazione che un flusso a  carattere  lam inare.

Q uesto č un sunto del X A C A  R ep ort n° 586. 
F ra n k  Zaic a v v e r tc  di essersi perniesso larghe 
liberta  d ’in terpretazion c in certi p u n ti e spera 
di essere sta to  fedele interprete deH’originale c 
in d efin itiva  d i q u ello  che g li autori del rapporto 
hanno a ccertato  nel loro lavoro.

I l sunto e, com e abb iam o d etto , con tenuto 
n el M odel Y e a r  B o o k  1938 di F ra n k  Z aic. X e l 
m edesim o libro  Z a ic  fa  presente, in  a leuni com - 
m enti. che la  posizione del tondino sem bra es
serc im p ortante  agli effetti del r isu lta to , cosicché 
sará necessario fare d iverse prove per tro vare  
la posizione m igliore.

(Traduzione di CARLO TIONE)
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nel R .V. A .  M .
N e l  R ep a rto  V ig ila n za  A eron au tica  M i 

litäre, del P . A .  R .  d i R o m a , ci son o degli 
aerom odellisti. S i tratta d i giovani che, com - 
patibilm ente con  le esigenze del lo ro  servizio , 
si danno alla costruzione dei m odelli volanti 
in uno stanzino che il C om a n d o della C aser- 
ma M o n te z e m o lo  ha lo ro  concesso. L e  prove 
si sv o lg on o  nel cortile  della C aserm a, o nello  
sp iazzo antistante, ed attirano sem pře 1 atten- 
zione degli avieri e degli ufEciali di stanza al 
P res id io . R ip ortia m o  integralm ente, qui di 
seguito, lo  scritto di uno di questi aerom o
dellisti in grig ioazzurro:

V o la r ... \’ o la r...
Q uante v o lte , al 6° C l R A M  di M accrata  ave- 

vam o rip etu to  queste m agiche parole ; 111a volare 
era un  p rivilegio  negato a n o i, um ili av ieri di 
governo.

M a la  passione per i l  vo lo  non ha sfogo sol- 
tan to  nelle poten ti m acchine che solcano il cielo... 
Oh, no ! S i puo p r o v a re l’ebbrezza del volo  anche 
p ilotan do un m inuscolo m odello.

Posso dire di essere sta to  fortu n a to quando, 
dopo il giuram ento, Bcelsi quale  d efin itiva  desti- 
nazione il R ep arto  V ig ilan za  A .M . d ella  I II  Z .A .T . 
con sede in R o m a. A ltr i tre  avieri, che com e me 
n u trivan o  intenso am ore per l ’aerom odellism o, 
m i si affiancarono, ed insiem c sacrificam m o 
spesso il tem po dedicato al riposo, per darc 
sfogo a lia  n ostra  passione.

I l prim o m odello che si libro su ll’ainpio co r
tile  d ella  Caserm a di M ontezem olo fu  una ripro- 
duzione ad  elastico  di un apparecchio che tiene 
a lto  il norne d ell’industria  aeronau tica  ita lian a  : 
il M acchi 308, costruito  con il solo ausilio di 
lam ette  d a  b arba  e tem perino.

Un banco della  nostra au la  so stitu i il piano 
di m ontaggio, m entre facevam o  ra zzia  di spilli 
fra  i nostri com pagni. M a fum m o fo rtu n ati. 
Ua fratern a  com prensionc e la  gran de passione 
d el Com andante il  R ep arto  c i fu  d i grande a iuto . 
C i fu  concesso un  locale  e fum m o sovvenzio- 
n ati nella  costruzione d i un v eleg giato re  d i duc 
m etri e m ezzo , che fu  ap p ro n ta to  in  breve  tem po 
e lan ciato  in occasione del saggio  ginnico-m ili- 
tare che ch iu deva  il corso. I  r isu lta ti d i volo  
furono o ttim i, e in q u esta  occasione avem m o 
l’a lto  onore d i essere co m p lim en tati dal Capo 
di S ta to  M aggiore per 1’A eron autica .

D a  a llo ra  decine e decine d i m odelli sono u sciti 
dal nostro la b o ra to r io : veleg giato ri, e lastico, 
m otom odelli d i tu t t i  i t ip i e d i tu tte  le dim en- 
sioni, o ltre  a  riproduzioni in sca la  d i aerei ita- 
lian i e stran ieri.

M ancano, ora, pochi giorni a l nostro congeda- 
m ento ; m a la  v ita  d el grup po non finirå con la 
p a rten za  degli a vieri R icch in i E tto re , B eria  
F ran co , Sasd elli Uoirs che, con  lo scriven te, fu 
rono i fo n d ato ri. A ltr i a vieri, dei corsl succes
sive, si sono u n iti a noi, e fra  essi si sono parti- 
colarm en te d istin ti per l ’a lto  grado d i prepara- 
zione e per la  grande passione, l ’aviere  P arigi 
P ierlu igi e M uti Carlo.

Per term inare rivo lgo , anche a  norne dei 
miet co llab oratori. un  com m osso ringraziam ento 
al Cap. P il. E n rico  G rim ani e a l M ar.llo  X ach in a , 
che ci sono s ta ti di gran de a iu to  n e ll’organiz- 
zazio n c del nostro G ruppo c della  nostra a tt iv ita .

Aviere MERLINO LANFRANCO



D a ll’ardore sem pře crescente con cui il mondo 
aerom odellistico  prende parte o segue ogni anno 
le dispute d ella  Coppa W akefield , si puo dedurre 
ehe q uesta form ula, da aleuni riten u ta  sorpas- 
sa ta , é in vece  p iu  che m ai a ttu a le , ed in piena 
fase d i sfru ttam en to  da parte dei costru ttori 
piu  astu ti. P ossiam o afferm are con certezza 
che la v itto r ia  n ella  Coppa W akefield  puo es- 
sere con siderata  la  m assim a aspirazione del- 
raerom o dellista  ; di questo parere é anche Bill 
W inter, rcd attore  d ella  riv ista  am ericana ■< Air 
T r a i ls » che si esprim e testualm ente : « se c ’e 
una gara che veram ente vorrem m o vincere. essa c 
la  W akefield  ». T a  Coppa W akefield  é da m olti 
riten uta, un C am pionato del M ondo, una Olim- 
piade d e ira e ro m o d cllism o ; una gara  che so- 
p rattu tto  m ette  in luce le  ca p acitå  del costrut- 
tore elim inando in m assim a p arte  o alm eno 
riducendo n otevolm en te, con una form ula gra- 
vosa  e ristret ta, Γ influenza del fa t tore fortuna

su l vo lo  del m odello. X é ricordiam o una gara 
che sia  s ta ta  v in ta  da un m odello il quale, anche 
non essendo assolutam cn te il m igliore, non 
fosse d o tato  di ottim e q u alitå . cen trato  a lla  
perfezione e, so p rattu tto , presentato da un 
aerom odellista  veram ente com pleto, ben prov- 
v isto  del cosidetto  « colpo di pollice  ».

Il W akefield  é un m odello da com petizione 
pura. K  il m odello cui si arriv a  dopo cssere pas- 
sa ti dal veleggiatore alP elastico  coniune e dopo 
a ver a vu to  fra  le m ani qualche m odello a m otore ; 
dopo a v e r  sp accato  sv aria te  m atasse, dopo aver 
m asticato  sul trapano sv aria te  decine di m igliaia 
di giri. Chi v i giunge seguendo un ’a ltra  strada ben 
difficilm ente puo a van zare  pretese di successo.

11 gran num ero di lim itazioni im poste dalla  
form u la  costringono i costru ttori a lavorare in 
un cam po che non perm ette grandi estrosita 
c  spinge, obbliga i m odelli a gareggiare su di un 
piede di parita.

R icordiam o che la  form ula W akefield richiede 
una sczione m aestra di fusoliera uguale a lla  lun- 
ghezza fuori tu tto  a l quadrato divisa per cento. 
T a  superficie a lare  deve essere di 200 pollici 
q u ad rati (dm q. 12,902) con tolleranza del 5 %  in 
piil c in m eno (la superficie e ffettiva  deve essere 
dunque com prcsa tra  i dm q. 12,257 e 13,547). 
Se l ’a la  ě so vrap p osta  a l la . fusoliera, questo 
tra tto  v ien e cousiderato com e superficie a larc ; 
se essa viene in n estata  lateralm ente, a  m ezzo 
baion ette  o a ttacch i sim ilari, la  superficie alare 
presa in considerazione é quella  e ffe ttiv a . T a  
superficie del piano orizzon tale  non puo supe- 
rare il 33%  di qu ella  alare ; il peso del m odello 
non d eve essere inferiore a lle  8 once (circa 227 
gram m i). O gni p arte  del m odcllo deve essere 
sta ta  co stru ita  personalm ente dal eoncorrente, 
ad  eccezione delle ruote degli eventuali ingra- 
naggi.

X o n  crediam o di esagerare, riafferm ando la
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nostra convinzione che le operazioni d i progetto, 
•costruzione e centraggio d i un  m odello form ula 
W akefield  riescano piu difficili che per qualsiasi 
a ltro  m odello. X é  crediam o di esagerare d i- 
cendo che le soddisfazioni offerte da un m odello 
di q u esta  form ula siano superioři a quelle otte- 
n ib ili con qualsiasi a ltro  tip o  di m odello. II 
W akefield  d eve  possedere la  sa lita  del m oto- 
m odello , la  p lan ata  del veleg giatore  ; deve di- 
sporre d i una buona riserva di p oten za, che con- 
sen ta  una sa lita  lunga e con un buon angolo, 
oltre ad  una buona dose di s ta b ilita  che possa 
garan tire  un  vo lo  regolare in qualsiasi condi- 
zione d i tem po e di luogo. (K llila  e Sadorin deb- 
bono m olto  a lia  s ta b ilita  dei loro m odelli, per le 
afferm azioni dello  scorso anno).

F a r  si che un W akefield  raggiu n ga i 100-120- 
130 m etri di q u o ta  non é q u an to  d i piu sem plice 
si possa im m aginarc ; e so lta n to  chi ha prováto  
puo afferm arlo. L a  sa lita  d el W akefield  presup- 
pone uii com plete accordo elica-m atassa-m o- 
dello in un cen traggio  im peccabile. ϊ ί  una con- 
dizione d i p erfetto  equilibrio che si riesce a rag- 
giungere so ltan to  con  una buona dose di in- 
tu ito  e dopo una lunga serie di prove. L a  m essa 
a punto di un m odello W akefield  presuppone 
la conoscenza di tu tti i fenom eni aerodinam ici, 
conoscenza che d eve  essere r ic a v a ta  so p rattu tto

con spirito  di osservazione c con l ’espericnza. 
R aram ente, del rcsto , coloro che costruiscono 
su disegiio a ltru i un ottim o m odello riescono 
ad ottenere risu lta ti uguali o m igliori di quclli 
raggiu n ti dal p rogettista. U nica eccezione il 
« Jag u ar»  (vincitore negli S ta ti V n iti, nelle 
m ani esperte di R o y  Chesterton) il q u ale  rappre- 
sen ta  l ’unico caso linora verificatosi in cui il 
v in cito re  di una Coppa W akefield  non sia il pro
g e ttis ta  del m odello che, com e ě noto é opera 
d i K v a n s ;  pur tu tta v ia , in realtå  il « Jag uar»  
fu a d o tta to  da un intero club  conic m odcllo- 
tipo, e Chesterton h a  sap u to  centrarlo e sfrut- 
ta r lo  com e se fosse sta to  un m odello di progetto  
proprio. D el resto, com e vedrem o, il « Ja g u ar » 
fu  una eccezione so tto  m olti Jm nti di v ista .

R . H . W arrin g, celebre specialista  inglese, af- 
ferm a che. paragonando questo sta to  d i cose 
con cio che a vv ie n e  nel cam po del m odello a 
m otore, cap ita  d i frequente che un aerom odellista 
relativam en te sconosciuto possa, con una buona 
riproduzione del Banshee, dello Zipper o del S a il
plane, raggiungerc g li stessi r isu lta ti di un esper- 
to, se non d el p ro gettista  : poiché la  principale 
preoccupazione col m otom odello é quella  di o tte 
nere un m odello veram ente stabile, specialm ente 
in sa lita  : e q uesta d ifficoltå  viene su p erata  pres- 
soché esclusivam ente nella  fase di progetto. Per-

ché poi la  sa lita  sia soddisfacente, é necessario 
fornire q u el m odello di una buona elica  e di un 
buon m otore.

X on  vo gliam o tu tta v ia  con questo form are un 
errato  p recon cetto  sul m odello W akefield . A nche 
qui in fa tti, sia  pure in m inor m isura, il fa tto re  
fo rtu n a  h a  la  su a  influenza. E ccezion  fa tta  per 
le u ltim e dispute del ’48 e ’49, v in te  dai m odelli 
di Chesterton  e d i E llila  con v o li m eravigliosa- 
m ente regolari, piu  vo lte , in passato, la  W a k e 
field é s ta ta  v in ta , grazie  ad  un v o lo  particolar- 
m ente buono. M a anche in  q u esto  caso, il co- 
stru tto re  di q u el m odello a v e v a  la  stoffa  del- 
l ’auten tico  cam pione (vedi, ad  esem pio, il volo- 
record, tu tto ra  im b attu to , del m odello  di K o rd a , 
nel 1939, di o ltre  43 m inuti).

A  questo punto, aven do v o lto  g li occhi a l p as
sato , riteniam o opportuno aprire una parentesi 
e fare un p o ’ d i storia  d ella  W akefield , o m eglio 
d ella  « form u la  W akefield  ». Perché anche essa 
ha la  sua storia.

D a ll’anno 1928, in cui la  gara  fu  istitu ita , sino 
a l 1934, essa non godette  d i grande n otorietå, e 
le liin itazio n i d i a llora  erano u gu ali a  quelle di 
oggi, ad  eccezione del lim ite  d i peso, fissato 
a  soli 1 15 gram m i. L a  form ula a ttu a le , che rad- 
doppia il peso m inim o , fu  is titu ita  nel 1937, 
e so llevo  un  coro d i proteste , d ato  che si riten eva 
a llora irrim ediabilm ente com prom esso il ren d i- 
m ento del m odello W akefield . I  fa tt i, pero, di- 
m ostrarono il contrario, perché i m odelli di 
227 gram m i furono p o rta ti ad  un grado ta le  di 
perfezione che il loro rendim ento divenne d i gran 
lunga m aggiore di quello  d ei loro predecessori ; 
tan to  che ora é nuovam en te in discussione un 
u lteriore m utam ento d ella  form ula.

D el resto siam o con vinti che il m odello W a k e 
field a ttu a le  non abb ia  ancora raggiunto il lim ite 
m assim o d i perfezione : riteniam o che la  form ula 
possa essere ancora sfru tta ta .

P er cio che riguarda le  linee generali del m o
dello  W akefield  1949, dobbiam o notáre che esse 
non si differenziano n o tevo lm en te  da quelle dei 
m odelli d i dieci anni prim a. I  perfezionam enti 
piu evid en ti si sono riscontrati so p ratu tto  nella

IN ALTO: I modelli classificati rispettivamente al 
1° -  2° -  3° posto nella edizione 1950.

A SINISTRA : Π decollo di Dick Korda e quello 
Gim. Cahill, alia Wakefield 1948.



A DESTRA : Un attimo 
di tendone, alia Wake
field 1950. Ě un decollo 
del mo dello di Ellila, 
sulla pista di Jamijarvi. 
Ellila ha dato una nuova 
vigorosa dimostrazione 
della sne capacitå e della 
regolaritå del suo dop- 
piamatassa. Tre lanci. 
tutti superioři ai 4 mi

nuti !

pu litezza  delle form e, nei d etta g li co stru ttiv i, 
nei^earrelli re tra ttili (im piegati tu tta v ia  sempře 
troppo searsam ente) nella com posizione delle 
m atasse.

A leu n c caratteristich e  che differenziano il 
W akefield a ttu a le  da quello  antegu erra  possono 
identifičarsi nella  adozione pressoché generale 
delle eliche a  se a tto  libero, ai danni d elle  ripie- 
g a b i l i ; nella  riduzione d ella  percentuale dei mo- 
d elli a ltam en te  aerodinam ici, fusoliere ovali, 
costruzioni a  guscio, grandi raccordi, ecc., per 
dar luogo a  cassette, a li rettan golari, costruzioni 
razionali, sem plici c  leggere. E v id e n te  tendenza

ad in stallare lin q u an tita tiv o  di elastieo sem pře 
m aggiorc.

Ee doppie m atasse, pur aven do avu to  un pe
riodo di fu lgore e p u r aven do  v in to  la Coppa 1949, 
non hanno con vinto  nessuno, specialm ente in 
Inghilterra c in A m erica, (.'.li Inglesi puntano su 
m odelli a scarica lunga, necessariam eute non 
troppo potente ; gli am ericani si basano su lle  sa- 
lite  « a  r a z z o », com e abbiam o potu to  vedere, 
lo scorso anno da F letch er e X audzius. Q uesti 
m odelli ]>ossono afferm arsi in qualsiasi condi- 
zione di tem po c di luogo c per poco, l ’anno 
passato, non fecero varcar l ’O ceano a lla  conte- 
sissim a Coppa.

U na serie di íiovitň  si ebbe uel 194S con la 
eom parsa del Jagu ar, il celebre fru tto  d clla  m ente 
di E va n s, che riporto  la Coppa in Inghilterra  : 
un m odello originale, una soluzione m irabile 
che co n ciliava  aerodinam iea e razionalitå  : una 
v itto r ia  sfo lgorante, con u n a m edia di vo lo  rego- 
lare e rilevan te  : 4*46”  ·- 6 ’ - S’ . Poi nel 1940 la 
gara  fu  oscurata da u n a scassatura ; nel* 1950, 
tag liato  fuori a lle  elim inatorie.

M a lasciando da p arte  le considerazioni sulla 
m ancanza d i orig in alita  nei m odelli a ttu a li, nella 
assenza di n ovitå , dobbiam o osservarc che i ri- 
su lta ti d i v o lo #dei m odelli o d iem i sono notevol- 
m ente m igliori di q u elli d i un tem po ; né si puo 
dire che la  q u alitå  d e ll’elastico  sia m igliorata. 
rispetto  a quello che si p o teva  ottenere nel 1939. 
T u t t ’a ltro  !

N on  possiam o in řatti dåre m olto credito  ai 
v o li d i 4 e 5 m inu ti e ffe ttu ati in aria « calm a » 
nel 1939. Ě  m olto  difficile p o ter trovare la com · 
p le ta  assenza di term iche, anehe inv; ore scrali. 
D ’a ltra  p arte  un indice del m iglioram ento reale 
che si é riscontrato  nel m odello W akefield  puo 
essere d ato  d al fa tto  che, prim a della  guerra, con 
un m odello che m antenessc una m edia di volo  
di 2’ in condizioni atm osferiche sfavorevoli, un 
concorrente p o teva  sperare in un d iscreto piaz- 
zam ento ; nelle stesse condizioni oggi, occorre 
un m odello che s tia  in vo lo , in m edia, phi di 
q u attro  m inuti.

L  elica di E van s con seatto in bandiera

II progettista de! modello vincitore nel 1948 della Coppa Wakefield ha presentato alla 
edizione di quest’anno un interessante tipo di elica, le cui pale si pongono in bandiera alla fine 
della scarica. Ricordiamo che quest’anno Evans si ě classificato al 2° posto, con il “  Vansteed

L’elica ě costituita da un m ozzo centrale alle cui estremitå vengono incastrati due tubi- 
cini “  A  In questi tubicini passa il perno “  B ”  che nella parte superiore va ad alloggiarsi nel 
tubetto “ H ” e permette alla pala di piegarsi, in casi ďurto, favorita in questo movimento 
dalla parte “  G ”  che ě in gomma.

I ganci “ E ” afferrano sotto carica i bracci ** D ”  e, vincendo l’azione dell’elastico “ F ”  
danno alle pale la giusta inelinazione. II perno “ C ” funge da arresto (poggiando suH’estremitå 
di “  B ” ) a seatto avvenuto.

1/ unico sistem a consigliabile_ per trovare la 
e ffe ttiva  m edia di vo lo , in a r ia ’ calm a, é quello 
di eom piere rip etu te  prove a lla  sera, sul tardi, 
verso l ’ann ottare, oppure al m attin o, m olto 
presto, (sebbene q u est’ora sia m eno propizia 
per la  fo rte  um idita  che fa  rilassare le ricoper- 
ture) tenendo conto del num ero di g iri d ati c 
scartando i vo li stranam ente, eccezionalm entc 
elevati.

1 « tip i » di m odelli piii com unem cnte a d o tta li 
sono due, e sono del resto qu elli fondam entali. 
perclié ogni a ltra  soluzione del problem a non 
potrebbe essere n qjp resen tata  che da sfum ature 
di quelle due soluzioni . E a  prim a riguarda i 
m odelli d alla  sa lita  vclocc, sa lita  che p o rta  ra- 
pidam ente il m odello ad una ottim a  q u o ta  ; il 
volo  p lan ato  non sarä necessariam entc straor- 
dinario e la  scarica piu breve ; m a m olto m aggiori 
sono le possib ilitå  d i in cappare in qu alch e ascen- 
denza, m entre m aggiore é la sicurezza d i volo  
in condizioni atm osferiche a v  verse.

Ea seconda soluzione é qu ella  del m odello d alla  
scarica phi len ta, lunga ; la  q u o ta  raggiungibile 
s a r i  m inore, m a m igliore la  p lan ata  ed il tem po 
di volo. com plessivo in  assoluia assenza di ter- 
miche. Q uesto tipo di m odello, pero, e terribil- 
m entc h an d icap p ato  nel caso di g iornate ven- 
tose, ed una dim ostrazione purtroppo triste  
1’hanno d ata , nel 1949. a leun i m odelli italian i. 
In aria ca lm a essi avrebbero p otu to  dåre ottim i 
risu lta ti, m a con il ven  to che soffiava non sono 
ueppure riu sciti ad  a lzarsi da terra.

E ’a b ilita  del costru ttore é, a nostro a vv iso , nel 
trovare un felice com prom esso fra  q u esti duc 
t i p i ; e siam o co n vin ti che l ’aerom odellism o 
italian o, con i m odelli di Sadorin  e di E u strati, 
e di E eardi sia su lla  buona strada.

Warren Fletcher é il piu giovane aeromodellista 
americano che abbia preso parte ad una Coppa 
Wakefield. L’anno scorso il nostro Sadorin gli 
soffió il 3" posto, per 1 10 di secondo sulla media 

dei tre lanci 1
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A llo  sta to  a ttu a le  delle cose non έ xnolto d if
ficile ottenere un  m odello che, in a ria  calm a, 
realizzi un tem po di v o lo  sui 4 m inuti. F.d un 
W akefield  che non raggiu n ga quel lim ite mi- 
nim o puo essere considerato inutile  per lavoro 
serio a ve n te  com e scopo la  gara. Ció che in vece 
presenta alcune difficoltá é il portare la  lhedia 
di vo lo  da 4 a  5 m inu ti, perché in questo 
caso si tr a tta  di apportare m iglioram enti im- 
p ercettib ili sul centraggio dato  che, com e c 
noto, é sufficiente a  v o lte  un piccolo cam bia- 
m ento in  incidenza a l l ’a la  o a l piano di coda, 
perché v en ga  a  rivoluzionarsi com pletam ente la 
m essa a  pun to del m odello.

S u lla  d urata  del volo, inoltrc, incide in m isura 
n o tevo le  la  condizione d ella  m atassa ed il suo 
sfru ttam en to  ; spesso il m odello, dopo avere 
rea lizzato  un  paio  di vo li di buona d urata , al 
terzo, consecutivo, segna un tem po bassissim o 
sen za che n u lla  sia  sta to  toccato . 1 ,’elastico, dopo 
essere sta to  caricato  a fondo una v o lta  o due, 
si « sn erva », perde pótenza, si affloseia e non 
dá piu  il rendim ento originale. Ě  a llora  neces- 
sario lasciarlo  riposare per un certo  tem po fra 
un  lancio  c l ’a ltro  ; tra ttan do si di com petizione, 
m olti cam pioni della  gom m a suggeriscono anzi 
la  sostitu zion e della  m atassa  ad  ogni prova.

A ltro  fa tto re  che influisce su lla  d urata  del 
vo lo  ě 1’u m id itá  dell’am biente, che agisce sulle 
ricoperture d el m odello le q u ali vengono a  ri- 
lassarsi , sia  pur leggerm ente, consentendo cam · 
biam en ti d i incidenza e svergolam enti.

Ecco Ron Warring, il teorico inglese del modello Wakefield, con il suo Zombie » 
che gli ha fruttato un 10° posto nel 1949, e, ironia della sorte, un 10" posto anche

nel 1950 !

I l m odello « a casset- 
t a » é rappresentato dal 
tipo ortodosso, con l ’a la  
ap p ogg iata  sopra la  fu- 
soliera d i costruzione 
sem plice e s o lid a ; il suo 
van tagg io  fondam entale 
s ta  nella sem plicita  di 
costruzione. Il rendi
m ento com plessivo m e
dio non puo essere pero 
m olto e levato  ; ció non 
esclude che un aerom o- 
d ellista  m olto  abile  rie- 
sca a  trarn e o ttim i ri- 
su lta ti con un cen trag
gio perfetto.

G eneralm ente i mo- 
delli di q u esto  tip o  han- 
110 l ’a la  a  « p arasole  » 
che é m olto  a d a tta  al- 
l ’elica  rip iegabile. S len 
tre la  p lan ata  d i un m o

dello con ala a lta , a  caban a, non é per n ulla  
inferiore a qu ella  di qual§iasi a ltro  m odello , 
tu tta v ia  1’adozione d e ll’clica  rip iegabile com- 
p o rta  alcune d ifficoltá. P rim a fra  tu tte  la  per- 
fe tta  aderenza delle pale  a lia  fusoliera. K d  ecco 
u n ’a ltra  ragione per cu i gli specialisti di oggi 
hanno a d o tta to  in m assa lo scatto  libero.

caban a, o nel caso di applicazioni speciali 
com e nel m odello d i Chesterton 1948, o di 
Iveardi 1950, in cui la  sezione q u ad rata , .aumen- 
tan do d i superficie oltre  lo spigolo inferiore o 
superiore, contribuisce alia  costituzione della 
sezione m aestra. I ,a  fusoliera a  «d ia m a n te » 
d ovrebbe pero presentare qualche van taggio  
d al pun to di v is ta  aerodinam ico, rispetto alia  
fusoliera rettangolare.

I l m odello W akefield  aerodinam ico costituisce 
qu asi u n a catego ria  a  sé. T a  sua fusoliera ě co- 
s tru ita  a  sezione generalm ente e llittica  o circo- 
lare o poligonale con m olti l a t i ; puo essere ot- 
tenuta,. sia  a  liste lli che a  guscio di balsa, da 
b locco o per m ezzo d i in co lla tu ra  delle strisce. 
Q uesto genere d i costruzione, per quan ta atten- 
zidne si possa porre n ella  lavorazione, risu lta  
sem pře piíi pesante d ella  norm ale fusoliera a 
cassetta , o ltre  che un poco piu  fragile. Q uattro  
liste lli, di grossa sezione, sono sem pře piu e la
stici e resisten ti di 10 o 12 o 20 liste lli di sezione 
sem pře piu  rid otta. I ê fusoliere a  guscio, infine,

M.lle Odette Pin, di Monaco, é la prima rappre- 
sentante del gentil sesso che abbia preso parte ad 
una Coppa Wakefield, e ció ě avvenuto nel 1949. 
Non daremo quindi eccessiva importanza al 
suo 88" posto in classifica...

Ě questo il miglior mo
dello della squadra sviz- 
zera che quesťanno ha 
partecipato alia Coppa 
Wakefield, in Finlandia. 
Costruttore Bruno Ba- 
chli, onorevolmente piaz- 
*ato air8° posto, fra Lu- 
3trati e Sadorin.

sono m olto rare, d ata  la  d ifficoltá  d i lavorazione 
e ra u m en to  d i peso non indifferente.

In  questo tipo di m odelli l ’a tta cco  alare vieiie 
e ffe ttu ato  pressoché u n iversalm ente a  m ezzo 
baion ette , orizzon tali o v ertica li, con  preferenza 
per q u es ťu ltim e . A la  sem pře in  posizione m edia 
o a lta , m a sen za caban a  o pinna.

Poiché il m odello aerodinam ico é generalm entc 
veloče, esso v ien e norm alm ente m unito d i elica  
rip iegabile ; 111a anche qui occorre m olta  a tte n - 
zione, affinché l ’aderenza delle  p a le  sia  perfetta . 
A ltro  v an tag g io  d i questo  m odello  é qu ello  di 
presentare u n a m aggiore resisten za  ag li strappi 
d ella  ricop ertura, essendo m inore la  superficie 
ricop erta  d a lla  carta, in  confronto a  qu ella  di 
un norm ale m odello a cassetta .

P er cio che riguarda l ’a tta cco  d e ll’ala, rieor- 
diam o com e l ’a tta cco  a  b a io n etta  v a  incontrando 
sem pře m aggiori sim patie, d a ta  la  tendenza a 
riunire i p u n ti d i ap p licazion e d i tu tte  le  forze 
agen ti su l m odello atto rn o  a lia  linea di trazione. 
X e d eriva  che il m odello ad  a la  m edia potrebbe 
essere un o ttim o  scalatore, di grande p oten za  ; 
qu ello  a  caban a  p otrá  sem pře disporre di una 
ottim a  riserva  di stabilita .

T u tta v ia , questo  tipo di m odello ě tenuto in 
scarsa considerazione, sia per la  sua frag ib ilitá  
e difficoltá d i rip arare in caso di incidente, sia 
per rau m en to  di peso che la  caban a  com porta.

T e fusoliere q u ad rate  
di spigolo (a d iam ante) 
non ven gon o irnpie- 
gate m olto  frequen- 
tem eute. Principale  
d ifetto  d i questo tipo 
é la d ifficoltá  nella  
costruzione d e ll’a ttac- 
co  alare : puo essere 
van taggiosam en te a- 
d o tta to  nel caso so- 
p racita to  del m odello 
ad  a la  parasole o

G. JANNI
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NOTE SUI

II m oto re  a reazione ě ancora troppo  
scarsamente diffuso in Italia. Franco 
M ercenaro ě a ll’avanguardia in questo 
campo e t ra tta  I’argom ento non senza 
fondam enti d i esperienza personale.

D opo circa  2 an n i d i esistenza, negli S ta ti U n iti 
e in  alcu ni P aesi E u ro p ei, i m odelli a  reazione si 
sono im p osti decisam ente nelle gare d i v o lo  cir- 
co lare  e la  F .A .I .  li h a  ufficialm ente riconosciuti 
e  classificati in  u n a catego ria  a  sé.

Questo tip o  d i m odello che qualche anno fa  
v en iv a  considerato a lia  stregua d i u n a cassa di 
d inam ite con  la  m iccia  accesa h a  ora d im ostrato  
d i essere p ratico  n e ll’uso quanto g li a ltr i tip i 
d i m odelli d a  ve lo c itå . Desidero quindi, dopo 
piu  di un  anno d i con tin ua esperienza d i vo lo  
cop  m odelli a  reazione, dare alcu ni consigli a 
coloro che, spero in  bu on  num ero, vorrann o far 
vo lare  ta li m odelli.

T a li consigli b asa ti su lla  d ire tta  esperienza 
con un D y najet red H ead  hanno u n a če rta  v a li
d ita  anche per l ’uso di a ltri tip i d i reattori. 
In n an zi tu tto , ap p en a a vrete  il vo stro  reattore 
n u ovo tra  le  m an i, co stru itev i dei robus ti a t- 
tacch i d a  b an co  in  a llum inio e acciaio  inos- 
sid abile  e fissate il m oto re sopra una grossa ta- 
v o la  a b b astan za  la rg a  perché 2 persone possano 
s ta rv i in p iedi a i la t i d el reattore. A n d ate  in un 
luogo aperto  (non a zzard a te v i a  fa r  funzionare il 
D ynajet in  lu ogh i p icco li e chiusi) e lontano da 
curiosi e com in ciate  a  disporre a  p osto  g li ac- 
cessori p er l ’a vv iam en to  :

L a  pompa che userete d ovrå  essere d i quelle 
d a  autom ob ili e non piu. p iccola. M o lti reatto ri 
si rifiutano d i p artire  a  causa d ella  pom pa ina- 
d a tta . M unite l ’estrem ita  del tu b o  d i gom m a di 
uno d i quegli a tta cch i d e tti «a  sgancio rapido » 
ch e tro verete  d a  un  riven ditore d i accessori di

autom ob ili. Q uesto v i sarå d i grande a iu to  per 
staccare  rapidam ente il tu bo  appena il reattore 
sa rå  a v v ia to .

R ico rd a te  che il m otore a reazione non dovrå 
m ai funzionare a terra piu  di 7 secondi.

D a te  pom p ate  len te e lunghe, del m assim o ef- 
fe tto . N orm alm ente il  Dynajet p a rte  dopo 2 o 
3 p om p ate. (vero Brotto ?)

U im pianto elettrico consiste in  una b atte ria  
da 4/6 v o lt ., un  v ib ráto re  (che viene fo m ito  
d alla  Casa co stru ttrice  del reattore) un interrut- 
to re  in serito  tr a  la  b atte ria  e il v ib ráto re , due 
fili lu n gh i circa  un m etro ben  iso lati, u scen ti dal 
v ib ráto re  e m un iti a l l ’estrem ita  d i a tta cch i a  
« coccodrillo  ». U no di quest i andrå a lla  candela  
l ’a ltro  a lla  m assa d el m otore.

11  serbatoio per le p ro ve  a  terra sarå un qual- 
siasi recipien te, che non con tenga piu d i 25 cc., 
e i l  cu i live llo  del carb uran te  non d ovrå  d istare 
d a lla  lin ea  lon gitu d in ale  d i m ezzeria  del r e a t
tore piu  di 2,5 cm e non m eno d i 1,5 cm . Q uesto 
é m olto  im p ortante  perché il reattore  é sensibi- 
lissim o a l liv e llo  e quindi a lia  q u an titå  di ben- 
zin a  che il  v o stro  robusto pom patore gli m andera 
a l l ’a v  v iam e n to .

Se il reatto re  darå dei colp i sordi ed in term it
ten ti con una lunga fiam m ata  g ia lla  d allo  sca- 
rico  abb assate  il liv e llo  d ella  benzina, dopo 
a ve r fa tto  scolare d al tu b o  di scarico la  m iscela 
che si sa rå  d ep o sitata  n ella  cam era di com bu- 
stion e, a lzan do leggerm ente il naso del reattore.

Se il m oto re darå  co lp i secchi ed iso lati a lza te  
leggerm ente il live llo  d ella  benzina. Q uando

avrete  il reatto re  m ontato su l m odello p otřete 
operare facilm en te  q u esti p iccoli aggiu stam en ti 
a lzan do leggerm ente il muso o la  cod a d el m o
dello stesso.

P rim a d i a v v ia re  co n tro llate  che tra  le  v a lv o le  
e la  te sta ta  su lla  q u ale queste appoggiano non 
v i siano gran elli d i sabbia  o sim ili che potreb- 
bero co m p rom ettervi P avviam en to.

C o ntro llate  pure che lo spruzzatore del car- 
bu ratore sia  p u lito  e che l ’im pian to  elettrico  
fo m isca  u n a b u ona scin tilla  con tin ua.

N on  sta te  d ietro  il reattore a  m eno d i 4 m . dal 
tu bo  di scarico.

N on  to cca te  il tu b o  d el m otore d uran te l ’av- 
v iam ento  e dopo i l  funzionam ento alm eno per 
5 m in u t i: il sudore d ella  m ano potreb b e facil- 
m ente o ssidarvi il sottilissim o acciaio  del m o
tore ancora caldo.

P rep aratevi uno straccio  p er ogni even tu ale 
principio d ’incendio e  non la sc ia te v i im pressio- 
nare dal terrib ile  urlo d el Dynajet appen a questo 
sara  in m oto . T r a tta to  con le  d o vu te  cautele  
il Dynajet non é p iu  pericoloso d i un  Dooling  o di 
un M e Coy. F orse lo  ě m eno d i q u esti surcom - 
pressi perché essendo un  tu bo ap erto  e funzio- 
n an do a  basse pressioni non c ’é perico lo  d i ve- 
dersi sa ltare  in a ria  testine, p iston i ecc.

In a lto : L’« OLD JOE» di Mercenaro, di cni 
pubblicheremo i piani nel prossimo numero, nella 
fase di messa in moto. Sotto : alcuni tipici mo
delli a reazione americani, in commercio sotto 
forma di scatole di montaggio.
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Quattro modelli a reazione, tutti montati dal « Dynajet», presentati recentemente ad una gara in Gran Bretagna.

A p p ena il reattore  sarå a v v ia to , sta ccate  velo- 
cem ente i l  tu b o  d ella  pom pa e i cap i d e ll’iin- 
p ianto e lettrico , dopo a ve r chiuso l ’in terru ttore 
d ella  b a tte ria  p er ev ita re  d i prendere d elle  « ca- 
racche » a  io o o o  v o lt .

Se p roverete solo  i l  m otore a  terra  non v i  sarå 
bisogno d i q u esto  rapido disinnesto degli organi 
d i a vv iam en to , m a se il  Jet sarå su di un m odello 
d a  p ro vare  in  v o lo  q u esťo p erazio n e  d eve  es- 
sere eseg u ita  in  n on  piu. d i 6/7 secondi. Dopo 
questo periodo i l  reatto re  com incia  ad  arroven- 
ta r s i fino a  raggiu n gere entro 10 secondi un  pia- 
cevole colore «b ian co  », i l  che, com e capirete, 
non é p ia cevo le  per il  pověro « v o lo n tario  della  
m orte » che d eve  ten ere i l  m odello a  te rra  fino 
a  che ta le  operazione non sia  term in ata  e ogni 
accessorio sgom b erato  d alla  pista.

Qui a  Genova, norm alm ente il m odello viene 
«m ollato  » 5 secondi dopo che il m oto re é a v 
viato .

P er co lu i che d o vrå  tenere il m odello  consiglio 
d i stare a l l ’in tern o d el m odello , p er intenderci, 
dando le  sp a lle  a l p ilo ta , e afferrare il m odello 
p er la  sem iala  e il sem itim one in tern i a l cerchio 
d i volo.

I*a sp in ta  d el reatto re  non é forte , m a siccom e

p arte  d i co lp o , sia te  p rep arati a  ricevere un  forte  
im pulso in  a v a n ti su lle  b raccia .

A p p en a  g li a ltr i a iu ta n ti avran n o  sta ccato  la 
pom pa e il v ib ráto re  (il p ilo ta  deve rim anere 
sem pře a l centro p ronto con  la  m anopola) la- 
scerete and are il m odello , col m uso leggerm ente 
in  fuori, a lzan do sem plicem ente le  m ani dal- 
l ’a la  e d al tim one senza im prim ergli alcuna 
spinta . I l  m odello  sarå  in v o lo  dopo un quarto  
d i giro a l m assim o.

Per il serbato io  da inStallare sul m odello v i 
consiglio qu ello  d el disegnino : é s ta to  tro vato  
soddisfacente.

D u ran te  il  decollo ed  il v o lo  cercate d i pilo- 
tare  il m odello sen za im prim ergli un ’a n d atu ra  
becch egg ian te  o il m otore v i  s i ferm erå.

Se a v re te  d elle  noie scrivetem i pure, cerche- 
rem o di riso lver le  insiem e.

N on u sate  per il co n d o tto  d a l serbatoio  a l m o
tore tu bo  il cu i d iam etro interno sia  m inore 
d i 3 m m .

P er le prim e prove co stru itev i un m odello di 
alm eno 9 dm q. di superficie a lare  con un lungo 
braccio  di coda ; abb o n d ate  n ella  superficie d ella  
p ar te  m obile. F issate  il  carrello  phi a v a n ti e piii 
basso possibile (il m uso del m odello n on d ovrå  
essere piu  a lto  da te rra  d i 6 cm .). Q uesto perché 
il rea tto re  essendo m ontato  sop ra a lla  fusoliera 
v i  d arå  un  fortissim o m om ento picch ian te, spe
cie a l decollo.

S ia te  percio p rep arati a  cabrare, anche a l m as
sim o, in  decollo  per p reven ire ta le  m om ento ; 
cercate  in oltre  d i m ontare il  reattore  piú  basso 
possibile. P iegate  leggerm ente le ruo te  a  girare 
a l l ’in fuori perché con  i g e tt i non esiste nessun 
com p iacen te e ffetto  giroscopico che v i ten da 
i ca v i a lle  basse v elo citå .

S ia te  p rep arati a  v o lare, p er le  prim e prove, 
sui 100/130 K m ./h.

U sate  sem pře nelle  prove c a v i d ’acciaio  ar- 
m onico d i non m eno d i 5/10 D .I .  m m . ; ciö che 
puo sem brare una eccessiva  prudenza é inveee 
un logico d ettam e d e ll’e sp erien za ; ogni even- 
tu ale  incidente d o vu to  a lla  tra scu ratezza  d i uno 
solo potrebbe por tåre ad  un  g rave  in tra lcio  a 
tu tto  il m ovim ento telecon trollistico.

S ia te  calm i ed a tte n d , non lascia tev i im pres- 
sionare d a... un  tu b o  !

P ilotan do un m odello a  reazione p roverete 
u n a delle m aggiori soddisfazioni d ella  v o stra  
c a m e ra  aerom odellistica.

Se tu tto  v i  andrå  bene, com e a  m e, g e tta te v i 
a  cap ofitto  a  costruire tin terrib ile  m odello da 
v e lo c itå  e avrete  i 200 K m /h  a  p o rta ta  d i m ano 
senza d overe fa r  uso di eliche specialissim e, mi- 
scele atom iche, e carb urazion i d a  im pazzire.

T en ete  presente che la  ca tego ria  a  reazione ě 
s ta ta  finalm ente im m essa anche in Italia  nelle  
com p etizio n i d i vo lo , circolare (v. gare d i M ilano).

F o rn ite v i di m ezzo litro  d i buona benzina 
senza piom bo, d i un  m odello aerodinam ico e 
so p rattu tto  leggero e... ta n ti auguri per le  pros- 
sim e gare.

FRANCO MERCENARO
V ia  Z ara  21/8 - G enova, 60s
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BOLOGNA, 12-15 OTTOBRE :

XIII Concorso 
N a z i o n a l e  
modelli volanti

fotocronaca di Giampiero Janni

S cm b rava che q u c sťa n n o  il Concorso N az io 
nale m odelli vo lan ti fosse nato so tto  c a ttiv a  
stella . Iy’annuncio d ella  gara  era sta to  dato  con 
n o tevo le  ritardo, m entre la lo ca lity  ove  avreb b e 
d o vu to  svolgersi é sta ta  oggetto  di non poche 
discussioni e so ltan to  in extrem is é sta to  scelto 
l ’aeroporto di B orgo P an igale, a B ologna, quale 
d elin itivo  cam po di gara. II tem po a disposi- 
zione per l ’organizzazione é sta to  m olto  lim itato , 
ed i concorrenti dopo l ’arrivo  del bando della  
gara  hanno a v u to  appen a il tem po di far esc- 
guirc ai m odelli qualch e lan cio  di p rova.

É  per questo  chc, qu an do ci siam o rccati a 
B ologna, non ci a sp ettavam o  di vedere cio che 
abbiam o visto. L ’organizzazione e s ta ta  ben 
aH’a ltezza  del proprio com pito. ed il grado di 
preparazione dei concorrenti, specialm ente in 
aleune categorie. si é d im ostrato  veram ente 
e levato .

M a andiam o per ordine e passiam o a  vedere 
com e si sono sv o lte  le gare, nei q u attro  giorni 
d a l 12 a l 15 o ttobre.

L a gara dei veleggiatori.

G IO Y E D I  1 2 :  S0110 in gara  51 m o d elli; i 
concorrenti, g iu n ti sul cam po con 1111 certo  r i
tardo svolgono le operazioni di controllo  con 
gran de rap id ita, ed a lle  undici hanno in izio  i 
lanci di gara.

Il cielo é coperto, ven to  debole, pressoclié 
com pleta deficienza di term ichc. I lanci hanno 
ben presto inizio e si si protraggono Γ1110 alle 17. 
T rain o con 100 m etri, num erosi m odelli comin- 
ciauq a galleggiare su in cielo. L a  m edia dei 
tem pi non é m olto a lta , tranne qualche buon 
volo  d ovu to  a lla  b enign ita  di ascendenze locali. 
I tem pi m igliori d ella  gio rn ata  sono : il 4T 7”  del 
m ilanese P iazza  ed il 4 T 1 ”  del rom ano A nnoni. 
che pongono cosi im m ediatam entc, la loro forte  
cand id atu ra  a lla  v itto ria . Il prim o con un m o
d elle  di m. 2,50 di ap ertu ra, riuscira a spuii- 
tarla  sul secondo con uno scarto  di soli 7” . 
Annoni presenta il suo bellissim o 4 m etri, 
reduce da una serie di v itto rie , e per una inezia 
ha perso la  possib ility  di aggiudicarsi il ti tolo 
di cam pione naziqnale 1950 per la sua categoria.

N on sono sta ti registrati a ltri tem pi particolar- 
m ente e leva ti, tranne un  3 ’55”  del M ontalcone 
M auri a l 30 lan cio  ed un  3*45”  del torinese Mar- 
ehina a l 20.

D egno di rilievo  il grad o di preparazione dei 
concorrenti in questa catego ria  : tu tti i m odelli 
presenti sul cam po hanno la u d a to  in gara, m en
tre la  classifica indica un  tem po com plessivo 
di vo lo  di o ltre  6 ’ fino a l io° classifica to, di ol- 
tre 5 ’ fino a l 310. Bassissim a la  percentuale di 
scassature.

Buoua l ’afferm azione dei m odellisti di 
l’esaro che con B erte llo tti e S tefan i hanno oceu- 
pato due posti in classifica fra  i prim i 7.

A l term ine d ella  prim a giornata  d i gare la 
classifica per squadre ved e in testa  il C .A .jYL 
di M ilano, segiiito  d a ll’A .C . di K om a e del- 
l ’A .C . Treviso .

L a gara degli elastico.

V E N E R D I 13 : L e  condizioni atm osferiche 
sono oggi a lqu an to  m igliori ; il cielo si v a  rischia- 
rando, m entre le ascendenze com inciano a farsi 
sentire. L e  m edie di volo saranno oggi veram ente 
ragguardevoli e piu vo lte  i eronom etri dovranno

A SINISTRA : Il bellissimo veleggiatore del mon- 
falconese Pellicani di m. 2,80 d'apertura. I veleg
giatori romani in posa : a sinistra quello di Faiola, 
a destra quello di Annoni, entrambi m. 4 di aper
tura. La squadra di Cagliari, composta da 
Bertolotti. Sabbiucciu e Molinas, che per la 
prima volta ha partecipato al Concorso Nazio
nale. A DESTRA : Veleggiatori al tavolo di 

controllo, giudici Qnesi e Tione.
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A SINISTRA : Alberto Leardi 
sulla pista di decollo. — A 
DESTRA : H veleggiatore di 
Faiola. appena abbandonato da 
Giorgio Montanari. — II co- 
lonnello Leardi, per la seconda 
volta consecutiva campione 
d'Italia categoria elastico. II 
mo dello é quello della Wake
field 1950, leggermente modifi- 
cato. Π torinese Maina sta per 
abbandonare il suo doppiama- 
tassa. — Chi non ricorda i fra- 
telli Sabbadin di Venezia ? 
Quest'anno. nella cat. elastico 
hanno presentato una riprodu- 
zione del Jaguar . SOTTO : 
Ě in volo lo strano veleggiatore 

di Bacchi.

csserc b lo cca ti sul lim ite m assim o di 5, eol m o
del lo ancora  in volo.

I  lan ci si su sscguiran n o.oggi eon ritm o  in- 
tenso d alle  10 del m attin o a lle  17 con interru- 
zionc a lle  13.

I l prim o laneio  c i regala  ben trc  vo li fuori 
tem po m assim o : D i P ietro  (Rom a), L icen  (Mon- 
falcone) e A lin ari (Firenze) sono in testa  a pari 
m erito a lia  fine del prim o laneio col tem po l i
m ite di 5 ’ .

I  torinesi sono in ca in p o .xo in e  a l so lito . con 
i loro m odelli enorm i, d alla  sa lita  lievc  e lun- 
ghissim a scarica. M odelli che in a ltre  occasioni 
abbiam o v isto  realizzare tem pi notevolissim i. 
m a che q u esta  v o lta  non rendono quello  che 
dovrebbero rendere. I l prim o, quello  di Fea, 
si é sb ricio lato  (sic !) in decollo. L ’a ltro . quello 
d i M aina, si é p iazzato  a l 40 posto con tre voli 
risp ettivam en te· di s ’o z ” , 5*00” , 2*58” .

A bbiam o anche v isto  nu ovam en te in  cam po, 
dopo sv a ria ti anni di assenza d ai concorsi nazio- 
nali, Sergio  e M ario Sabbadin , i due appassio- 
natissim i co stru tto ri ven eti che i vcech i lcttori 
d i «L ’A q u ilon e » ricorderanno certam ente. Sergio 
»Sabbadin presen tava  una rip roduzionc del 
« Jag uar»  d i Chesterton, per il vero  non troppo 
a puuto, e che non ha p otu to  rega larg li un ot- 
tim o piazzam ento.

4

Ä  ·:

I tem pi di vo lo . conferm atisi notevolissim i 
anche nei secondi e terzi lanci hanno reso qu an to  
m ai in certa  c m ovim en tata  la  com petizione, 
ap erta  fino aH’ultim o ad ogni soluzione.

M a e ’era un concorrente m ilanese,- il q u ale  
a n d av a  preparando un colpo m aneino. ,Si trat- 
ta v a  d el cam pione ita lian o  C at. E la stico  per 
Panno 1949 e terzo classilicato  a lia  W’akefield  
1950 : parliam o d e ll’o ttim o  A lb erto  Leardi. 
Con una rim onta poderosa, passando dal 3’ 16”  
del prim o laneio ai 3*54”  del secondo e inline a l 
« fuori l im ite » del terzo laneio. ha posto  la  sua 
fortissim a cand id atu ra  a lia  v itto r ia , e ben  d if
fic ile  sarebbe s ta to  im p edirgli d i conquistare 
il tito lo  anche per q u est’anno. F orse solo il 
rom ano D i P ietro  avreb b e a v u to  in m ano una 
sim ile possib ilitå, d ato  che nei prim i due lanci 
a v e v a  o tten u to  il « m axim um  >» d i 5 ’ . M a nei 
terzo la fortun a non ha vo lu to  esser benigna verso 
di lu i e il suo m odello, toccando terra dopo 2*31”  
ha d ato  «nulla  o s t a » a lia  v itto r ia  d i L eard i. 
L icien  di M onfalconc, dopo i 5 ’ del prim o la n 
eio, o tten eva  due tem pi regolarissim i di 3’ 54”  
c 3*57”  che g li fru tta va n o  il secondo p osto in 
classifica. Il rom ano K an n cw o rf a lia  fine, con 
un volo  d i 5’ , rca lizzato  poco prim a d ella  chiu- 
sura, e risalito  n otevolm eu te  d ai «bassi s t r a t i » 
verso la  v e tta  della  classifica, ferm andosi sul 
6° posto. L o  stesso ha fa tto  il m odello di Sado- 
rin, lan ciato  per procura da alcuni giovan i, 
sotto  la  guida puntigliosa d e ll’ing. F ra c h c tti ; 
csso ha seguato risp ettivam en te  1*44”  - 3*24”  - 
3’38” , c si ě aggiu dicato  il 130 posto in classifica.

L a  classifica finale d ella  catego ria  E la stico  
puo dare un ’idea di quanto accesa sia  s ta ta  la  
lo tta  per il tito lo . D a n otáre che fino a l 70 p o 
sto  il tem po to ta le  d i vo lo  é superiore a i 10’ , fino 
a l 1 6° superiore ai 7’ , fino a l 210 superiore a i 5’ . 
C om plessivam entc 35 m odelli classificati. Poche 
1c scassature e poche le m atasse spaccate.

U n ici doppia m atassa  presenti in gara  i due 
torinesi di cui sopra. A d ozion e qu asi assoluta 
d i eliche a sca tto  libero ; p revalen za  eviden te 
di m odelli sem plici e d i costruzioni assoluta- 
m ente razionali.

L ’unica n o v itä  d ella  gara  potrebbe essere 
la  m atassa con copp ia d i in gran aggi m oltip li- 
ca to rc  su ll’assc d e ll’e l i c a ; lo hanno a d o ttato  
Cellini (poteva esserci u n a stram beria  che non 
portasse la  sua firm a ?) e R u i di T reviso . Mcn- 
tre il m odello di Cellini h a  d ato  buoni risu lta ti, 
tan to  da classificarsi a l 70 posto, quello  d i R u i 
m unito p robabilm ente di u n ’elica  di dim ensioni 
tropp o rid ottc, non e riuscito  a  decollare, anzi, 
si é letteralm en te... d isin tegrate  in un ten ta- 
tiv o  d i decollo.

X ella  classifica a squadre, il C .A .M . di M i
lano ha vigorosam en tc rafforzato la  propria  
posizionc, aspirando a l tito lo  con soli due p u n ti 
—  corrispondenti a  due prim i posti. L ’Ing. 
F ra ch ctti sprizza  scin tille  da tu tti i pori.
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RADIOCOMANDO ! Finalmente, anche in Italia abbiamo visto qualcuno che si dedica con serietå, compe- 
tenza e passione a questa bella attivitå. Piero Frillici e Nino Caravello di Viterbo, hanno iatto volare questo 
bel modello al Concorso Nazionale, raccogliendo non poche congratulazioni ed elogi. Da parte nostra gli 

augnriamo un sempře migliore successo.

A SINISTRA : Guido Annoni ed Igino Di Pietro 
di Roma, con il mo tomo dello 3° classificato. —  
H mo tomo dello del milanese Pavesi. —  Teleco- 
m andati: il bellissimo modello da inseguimento 
del bolognese Gottarelli; notáre l ’accuratezza 
delle finiture e delle decorazioni. —  Π tele aeroba- 
tico di Gottarelli, nelle mani dell’ineffabile Cellini. 
A DESTRA : Vista dall’alto la pista dei telecon- 
trollati, mentre Gnesi sta pilotando il suo acro- 

batico.

L a gara d ei m otom odelli.

S A B A T O  14 : P er co m b a ttiv itå  e tensione 
agon istica  la gara  dei m otom odelli non sarå se- 
conda a  quella  degli e lastico. In  piu, ricca di non 
poche e m o zio n i! B en  52 sono i m odelli iscritti ; 
3S saranno i classificati ; tem pi elevati.

E e  condizioni atm osferiche sono oggi vera- 
m ente e c c e lle n ti; il eielo sereno, q u alch c ascen- 
denza, assenza di ven to . I lan ci in iziano a lle  10 
e si susseguono con ritm o veloce. N otiam o su- 
b ito  dei m odelli che raggiungono i 5 ’ m a s s im i: 
D i P ietro , rom ano, con uno strano m odello, che 
nella  p arte  anteriore reca una specie di pinna, 
d i piano verticale . I l co stru tto re  lo ch iam a « ci- 
m ie r o » ed assicura che q u ell’arnese garantisce 
u n ’ottim a  stabilita  in sa lita . E ffe ttivam en te  
quel m odello trascin ato  da un Me. C o y 29, sa 
le m eravigliosam ente, appeso aU’elica, spesso 
in assetto  t u t t ’a ltro  che... norm ale ! D i P ietro  
é un giovan e in gam b a, che in questo Concorso 
N azion ale si č rivelato  in possesso di ottim e 
q u alitå  ; da p arte  nostra g li auguriam o una mi- 
g lio r fortun a per l ’anno venturo.

T o m an d o  a lia  gara, il torinese P ad o van  ha 
segna to in due lanci 4 ’54”  e 5* ; e con u n a terza 
p rova  di 3* 7”  si assicura la  v itto r ia  ed il  tito lo  
per il 1950. A n ch e P a d o va n  č un costruttore 
pieno di passione, raggian te perché, q u esta  vo lta  
finalm ente, la  fo rtu n a  non lo ha abbandon ato.

A l secondo posto in  classifica si p iazza  G uido 
B a ttis te lla , anche esso con un m odello d alla  
sa lita  rapidissim a che, dopo un m ediocre 2*47” , 
realizza  due o ttim i v o li con 5 ’ e 4’6” . A l qu arto  
posto é P avesi, il « terzo u o m o » d ella  squadra 
del C .A .M . ; il suo b el m odello, regolarissim o, 
segna 2’25”  - 2 ’48”  - 4*29”  assicurando cosi 
a  M ilano il tito lo  di cam pione d ’lta lia .

P o ca  fortu n a ha a vu to  in vece  Gnesi che, con

due lanci d i 3 ’ i 8”  e 4 ’ h a  a v u to  un  incidente 
alla seconda p ro va  ed h a  segn ato  so ltan to  55” . 
D obbiam o infine n otáre, che, fa t to  del resto 
n atu rale, in m ezzo a ta n ti bei v o li, abbiam o 
v isto  anche delle  splendide scassatu re ! M a non 
facciam o nom i.

E d  ora, v iviss im e con gratu lazion i a  due ap- 
passionati costru ttori d i V it e r b o : N in o  C a ra 
vello , e P ietro  F rillic i che, per la  p rim a v o lta  
in Ita lia , si sono esibiti in p u b b lico  con un m o
dello radiocom andato. D opo una m attin ata  tra- 
scorsa n ella  m essa a  punto, a l pom eriggio, final- 
m ente, é sta to  effettu ato  il lancio  « con la  radio ». 
A bbiam o v isto  sca tta re  regolarm ente, sotto  gli 
im pulsi del p ilo ta , il tim one d i direzione, ed il 
m odello p iegare a destra o a  sin istra , a  vo lon tå. 
O uesto prim o esperim ento e sta to  cosi coronato 
da pieno successo : la  G iuria  si é v iv a m  en te com - 
p lim en tata  coi costru ttori, ed ha deciso di as- 
segnarc loro un prem io d i incoraggiam cnto.
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La g a r a  J i acrobazia.

D O M E N IC A  15 : Su  un v asto  p iazza lc  dei g iardini M argherita, a lia  
presenza di un  fo lto  pu bblico , a lle  ore 10, ha a v u to  in izio la  gara  di acroba- 
zia  per m odelli telecom an dati.

S ep p u r basso il  num ero dei concorrenti, piene d i interesse sono sta te  le 
evoluzioni. S i sono p artico larm en te d istin ti B ro tto  e G nesi, G o tta re lli e 
Sabbadin . V eram ente  m agistrali le  evoluzion i d i G o ttarelli (tolto di gara 
per la  ro ttu ra  d ell’a sta  di com ando) e d i Gnesi, che ha fa tto  sfoggio, nelle 
u ltim e p rove, d i tu tta  la  su a  perizia, strappan do non pochi b attim an i a lia  
num erosa fo lia  presente.

M a l ’esibizione che h a  m aggiorm ente em ozionato é sta ta  certam en tc 
la  p ro va  ad  inseguim ento a  tre, e ffe ttu ata  da G nesi, B ro tto  e Sabbadin . 
U n rap id o  carosello, con p u n tate  e cab ra te  velocissim c c perfino, ad  
un certo  p un to, il vo lo  rovescio, in senso cont.rario, autore  G n e s i! R o b a  da 
far tenere il respiro anch e a lle  persone m eno em ozionabili. R ip etu to  poi 
l ’inseguim ento, s ta v o lta  a  due, fra  G o ttare lli e F iorin i.

Interessan te anche la  p ro va  d i B ro tto , con il cand elotto  fum ogeno : 
veram ente sp ettaco lare  il v o lo  di un telecom andato che, nelle  sue esibizioni, 
lascia  una intensa scia rosso-violacea.

A lla  sera, nella  sala  F am e se  del P a lazzo  Com unalc, prem iazione solenne, 
b icch ierata  e discorsi d i chiusura del X I I I  Concorso X azion ale  M odelli Yo- 
l a n t i ; del Concorso che, a  nostro giudizio, ha v isto  il m iglior successo, dopo 
q u elli d i anteguerra.

IN A L T O : Altra veduta 
della piazza in cui si sono 
svolte le prove dei teleco- 
mandati acrobatici. Da no- 
tare la perfetta recinzione 
del luogo. A DESTRA : Piero 
Gnesi ha vinto ancora una 
volta, riaffermando la sua 
indiscussa classe di « ma· 
nico > Ha vinto ancora con 
il - Vertigine % in una nuova 
edizione migliorata e di mag- 
gior rendimento. H vecchio 
« Vertigine % reduce da innu- 
merevoli concorsi internazio- 
nali, ě il mo dello che reca 
nella mano sinistra. Bravo, 
Gnesi.

C L A iS iS I F I C H E

VELEGGIATORI

I) P I A Z Z A  P ie r o (C .A .M . M ilano) 7*57” 3
2) A N N  ON I G u id o (A e .C . Rom a) 7 ’50”
3) R U S S O  F r a n c e s c o (A e.C . Treviso) 6’54” 8
4) B E R T E L L O T T I  E d g a r d o (A e.C . Pesaro) 6’5o” i

5) P IS A N I  Ca s s io (A e.C . P isa ) 6’48” 8
6) M A R C H IN A  R ic c a r d o ( F I A T  Torino) 6’4δ” 4
7) S T E F A N I N I  P a o lo (A e. C. Pesaro) 6 ’4 7 ” i

8) M A U R I A l b a n o (L .N . Monfalcone) 6’39” 2
9 ) M O L IN A S  W a l t e r (A e.C . Cagliari) 6’33” 9

10) S C A N D A G L IA T O  E r a l d o (G .A .V . Venezia) 6’o6” 9
II) P E L L I C A N I  S e r g io (L .N . Monfalcone) 5’57” 8
12) Z O N A  R ic c a r d o (A e.C . Napoli) 5’54” 9
13) B R O T T O  F r a n co (A e.C . Venezia) 5 ’54” 8
14) S E R V A D E I  E nzo (A e.C . F o r li ’ ) 5 ’49”
13) S IR O V IC H  E r n e s t o (A e.C . Firenze) 5 ’46” 9

Segu on o a ltr i 25 con corren ti

CATEGORIA ELASTICO

I) L E A R D I  A l b e r t o (C .A .M . M ilano) I 3 ’ i 4 ” 2
2) L I C E N  A l d o (L .N . Monfalcone) 12*52”
3) D I P I E T R O  I g in o (A e.C . Roma) I2 * 3 i” 6
4 ) Μ Α ΙΝ Α  I g in o ( F I A T  Torino) i i ’oo” 5
5) G A R L I  L u ig i (C .A .M . M ilano) i o ’48” i
6 ) K A N N E W O R F F  LORIS (A e.C . Roma) 10*38”
7) C E L L I N I  G ia n n i (A e.C . Treviso) 10*03**8
8) A L I N A R I  A l e s s a n d r o (A e.C . Firenze) 9 ’2 3 ” 4
9) G R A M IG N A  E d o a r d o (A e.C . Firenze) 9*22” 9

10) E V A N G E L I S T I  P a o l o (A e.C . Torino) 9 *oo’*9
i l ) L U S T R A T I  S il v a n o (A e.C . Roma) 8 ’5 8 ” 7
12 ) P E L IZ Z A  D in o (A e.C . Venezia) 8 ’4 9 ” 4
13) S A D O R IN  E d g a r d o (C .A .M . M ilano 8 ’46 ” 3
14) P E R N I C I  P a o lo (A e.C . Reggio E m ilia) 7 ’38” 7
15) C A R G N E L O T T I  Cl a u d io (A e.C . Torino) 7*32” !

Seguono a ltr i 12 concorrenti.

CATEGORIA MOTOMODELLI

I) P A D  O V A N O  E r a l d o ( F I A T  Torino) i3 * o i” 8
2) B  A T T  I S T  E L L A  G u id o (A e.C . Venezia) n ’5 4 ” 3
3 ) D I P I E T R O  I g in o (A e.C . Roma) 10.40**1
4 ) P A V E S I  G ia n n i (C .A .M . M ilano) 9 ’3 8 ” 7
5 ) G N E S I P ie r o (A e.C . P is a ) 8’23” 2
6) D E  G IU S T I  L a m b e r t o (A e.C . Bologna) 7 ’5 2 ” 4
7 ) B A C C H I R o b e r t o (A e.C . Reggio E m ilia) 7*26”
8) B F .R G A M A S C H I Ca r l o (C .S .I . M ilano) 7*24”
9 ) S A B B A D IN  Ma r io (A e.C . Venezia) 7*12”

10) B A R A C C H I G iorgio (R. Em ilia) 7*02”
Seguono a ltr i 27 Concorrenti (52 iscritti).

TELE ACROBATICI

I) G N E S I P ie r o (A e.C . Pisa) P· 332,50
2) B R O T T O  F r a n c o (A e.C . Venezia) P· 215
3) G O T T A R E L L I  G iu s e p p e (A e.C . Bologna) P· 200

4 ) G N E S I P ie r o (A e.C . P isa P· 105
5 ) B E R G A M A S C H I Ca r l o (C .S .I . M ilano) P· 75
6) S A B B A D IN  S e r g io (A e.C . Venezia) P- 37,5
7) S A B B A D IN  M a r io (A e.C . Venezia) P· 35

CLASSIFICA PER SQUADRE

I) C.A .M . M ilano (A) P· 5
2) F I A T T  orino — p. 9
3 ) A e.C . Roma (A) p. I I
4 ) A e.C . Treviso (B) p. 20
5 ) A e.C . P isa — P· 24
ft) L .N . M onfalcone (B) p. 26
7 ) A e.C . Venezia (A) Ό. 27
8) A e.C . Reggio E m ilia (A) p. 30
9 ) A e.C . Bologna (A) P- 34

10) U .N . Monfalcone 
Seguono a ltre  19 squadre.

(A) p- 36
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LA PIU RECENTE REALIZZAZIONE DI PIERO CASANOVA

L’AUTOMODELLO C .P .5
Iy’autom odello  che ora presento c il C .P.5 for

m ula libera. F orse a  m olti non piacerå  perché 
non rispecchia nessuna m acchina reale, m a que- 
sta  v o lta  a n c h ’io m i son vo lu to  sbizzarrire  dando 
v ia  libera  a lia  m ia  fan tasia .
 ̂ I l  m odello qu ind i, non occorre dirlo, é unica- 

xnente fa tto  per la  v e lo c itå  percio ho cercato 
d i dare a lla  carrozzeria  la  form a piú  a v v ia ta  
possibile, com prendendo entro ad essa anclie le 
ruote ed om etten do tu tto  cio  che é superfluo. 
F e  due pinne non sono qu ind i fa tte  per abbelli- 
m ento o per rom pere la  linea d ella  m acchina che 
a ltriin en ti sarebbe risu lta ta  un p o ’ m onotona, 
m a bensi p er a llo g g ia rv i le ru ote posteriori, di 
d iam etro superiore alle anteriori, a llo r c h é ' mol- 
leggiano. Iv’autom odel lo é interain en te m etal- 
lico  ed  ad  eccezione di qualche p artico lare in ae- 
ciaio é tu tto  costru ito  in a llum inio ed  in leghe 
d i allum inio. F a  carrozzeria  é r ica v a ta  da la- 
m ierino di a llum inio di 1 m/m di spessore ; essa 
é com posta in  v a ri pezzi u n iti tra  loro con il s i
stem a del coprigiunto . F a  rib ad itu ra  dei chiodi 
é s ta ta  fa tta  esternam ente su i fori opportuna- 
m ente sv a sa ti ottenendo cosi una ch iod atu ra  
quasi in visib ile . F a  m acchina é com pletam entc 
m olleggiata  sia  su lle  ruote anteriori indipendenti, 
che su quelle  posteriori. F o  chassi č co stitu ito  
da due tu b i d i anticorodal del d iam etro esterno 
di 12 m/111. I due tu b i vengono infila ti e bloc- 
ca ti nella  p arte  anterio- 
re in un sop porto in si- 
lum in su l quale vengono 
fissati tu tt i  i p ezzi che 
costitu iscono i p a ra lle
logram m i d i m olleggio 
delle ruote anteriori. U na 
p iastra  d i d ural dello  
spessore di 3 m /m . colle- 
g a  i due tu b i m ediante 
4 staffette. Su  q u esta  
p iastra  v ien e fissato il 
sopporto in silum in che 
regge il  m otore. T r a  il 
třeno anteriore ed il 
m otore, tro v a  a lloggio  il 
serbatoio che in v er itå  é 
risu lta to  un  p o ’ com- 
plesso d ato  che lo  vole- 
v o  di u n a d iscreta  capa- 
c itå . I l vo lán o é in 
bronzo p o rta  su lla  faccia  
esterna a l m otore tre  pic- 
cole  colon n ette  d isposte

circolarm en te a 1200 una d a ll’a ltra . E n tro  que- 
sti tre perni viene in filato  il giunto e lastico  co 
stitu ito  d a  un anello  in  gom m a te la ta  dello 
spessore d i 5 m/m. I l m olleggio  delle ru ote p o 
steriori é realizzato  m ediante due lunghe brac- 
cia  nelle q u ali l ’asse del loro fu lcro  passa per il 
cen tro del giu n to  e lastico  sia  nel piano v erti-  
ca le  che in quello  orizzo n tale . F e  braccia  sono 
rich iam ate nella loro n atu ra le  posizione di equi- 
librio  m ediante u n a copp ia  di m olle antagon iste  
e facilm en te  registrab ili.

Q uesti bracci sono co lleg ati assiem e m ediante 
una p iastra  p orta  treno posteriore su lla  q u ale 
sono fissati g li a llogam en ti dei cu scin etti a  sfere 
per l ’a lbero d i trasm issione. F a  frizione é sim ile 
a q u ella  d e ll’autom odello  « M E R C E D E S  B E N Z  »

da m e co stru ito  con l ’un ica  v aria n te  che anziché 
a vere  due sole leve  di sp in ta  v e  ne sono tre  d i
sposte a  1200 . Com e precedentem ente dissi le 
ruote posteriori sono di d iam etro m aggiore 
delle anteriori e precisam ente d iam etro 90 le 
une e 75 m /m . le  a ltre . I l  m otore sistem ato  a 
bordo é l ’o ttim o  «T E S T A  R O S S A » 5 cm c. a 
punto caldo. F a  m essa in m oto si e ffe ttu a  m e
d ian te b ic ic le tta .

CASAN O VA PIETRO
V ia  P ia ve , 49 - A n con a

Piero Casanova, oltre ad essere un 
eccellente mo dellis ta, e anche un ot- 
timo disegnatore. Osservate l ’ele- 
ganza del modello e dello spaccato!
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LA NAVE NEL TEMPO
di G. FAY

T e n a v i rom ane furono m olto sim ili a lle  greche. Q uando i rom ani com in - 
ciarono a  provvedersi d i una m arina, duran te le  guerre puniche, il tip o  d ella  
polirem e era g iå  gen eralizzato  in  tu tto  il m editerraneo e quindi cssi non 
p otevan o che dare u n a im p ron ta  personale a l l ’a sp etto  es terno dello scafo , 
m a non m utarn e l ’essenza.

T e  n a v i rom ane c i appaiono piú larghe e piú a lte  d i bordo di quelle 
greche, cio che d o veva  loro conferire una m aggiore a ttitu d in e  a tenere il 
m are.

N elle  flo tte  m ilitari le  m onorem i erano u sate  p er i servizi d ella  flo tta  : 
erano le  speculatorie, u sate  per i serv iz i d i esplorazione e dipinte in color 
ven eto , i celoci, n av i velo c i u sate  com e a vv is i e le  lusorie, usate su i fium i 
e p er i serv iz i di gu ardaeoste e di p orto . T a  m assa era co stitu ita  d alle  velo ci 
lib u m e , birem i in genere, benché v e  ne fossero anche m onorem i, di cu i le 
d im ensioni ordinarie erano 32 m etri d i lunghezza, 5,75 d i largh ezza  ed 1,30 
d i peseaggio. A v e v a n o  24 rem i per la to  disposti in  due ordini ed il  secondo 
ordine era disposto su  u n a specie d i ponte sporgente m eno d i un m etro ai 
la ti dello  scafo  e su cu i era  anche riea va ta  una corsia  esterna per i com bat- 
ten ti. A  prora su l piano d el pon te  era costru ita  una specie di torre non m olto 
e levata , su  cui prendevano posto coloro che d ovevan o sostenere il  prim o 
u rto . D a ll’interno d i essa ven ivan o  fuori, verso a va n  ti, due epidoti, ciod 
due tra v i delle q u ali l ’inferiore a v e v a  l ’ufficio d i q u ella  esistentc su lle  trierc, 
e la  superiore era m obile a  gu isa  d i ariete. T o  sperone, anziché a  lan cia  o 
a  triden te, era ricu rvo  a  co m o , so lidale  co lla  m o ta  d i prora e co stitu ito  sui 
la ti d allo  stesso fasciam e dello  scafo. T a  p op pa p o rta v a  una larga p ia tta- 
form a circon d ata, cosi com e le  corsie la terali, da un p arap etto  a  transeim e. 
A l centro d i essa si e le v a v a  u n a leggera costruzion e in  legno ricop erta  da 
un  tendale. I l  d ritto  d i pop pa si rip iegava  ad  arco su lla  cabina e term inava 
con  un  m o tivo  ornam entale ch iam ato  pollus tre  a  cu i si appendevano i fan a li 
c  le  insegne. G li a lberi erano due a  vele  quadre, quello  d i prora inclinato a  450 
su ll’a v a n ti, am bedue facilm en te  a b b a ttib ili. I  tim o ni erano due, ciascuno 
per ogni la to  del tipo com unem ente usato n e ll’a n tich itå .

T a le  tipo di n av e  c i ricorda, ancor piú d ella  triera  ellenica, la  galera  mc- 
d ioevale. T a  p ia ttafo rm a, su cui p oggia  il secondo ordine d i rem i d iven terå  
l ’app osticcio , la  costruzione d i prora, la  rem bata, l ’epidoto, lo sperone e la  
pop pa, trann e i tim oni la tera li so stitu iti da quello  a lla  n avarresca  e p r iva  
d i palu stre , puo dirsi pressoché id en tica  a lla  p op pa delle fu tu re  galere.

T a  g a lera  fu  il  tipo in su perato  d i n ave d a  guerra  a  rem i, tan to  p erfetto  
che d a l ’400 a lla  prim a m eta  d e ll’800, quando cioé scom parve dai m ari, non 
su b i m utam en ti. N on  v a  d im en ticato  pero che p er giun gere a  questo capo- 
lavo ro  in superabile d ell’arte  n avale, contribuirono secoli d i esperienza dei 
cos tru t tori greci e rom ani.

Se le  lib u m e  rappresen tavano la  m assa agile  e p ro n ta  delle flotte rom ane, 
le  trirem i ne erano i l  nerbo. E ra n o  queste n a v i d i dim ensioni a lqu an to  m ag- 
giori, m a  rip eten ti, nelle  linee essenziali, l ’insiem e delle lib u m e. I l  rostro 
p o te v a  essere d ella  form a classica  a  lan cia, la  m o ta  d i prora adornarsi di 
un fregio ch iam ato  acrostilo  ed  il cassero, d i m aggiori dim ensioni, ospitare

catap u lte , b alistc  ed arm i 
da getto . K  il luogo nel 
quale nelle galere si collo- 
cherä l ’artiglieria . I l corvo 
di D uilio ; specie d i ponte 
levatoio  m unito  a l di sotto  
di un ferro acu to , abbatti- 
b ile  su l ponte d ella  u ave 
avversaria  per abb ran carla, 
e sconosciuto nelle  raffigu- 
razioui che conosciaino. No- 
nostante quindi la  sua cele
b rita , non d o veva  essere un 
m ezzo di off esa tropp o effi- 
cace ed  u sato e la  v itto r ia  
d i M ilazzo <} piú da attri- 
buirsi ad  a ltre  cause, pro- 
babilm en tc aH’a b ilitå  dci 
socii n av a l es dei rom ani.

Q uadrircm i e quinqui- 
rcrai, furono n avi meno 
usate nella  m arina rom ana.
T u tta v ia  g li storic i ci nar-
rano che la  prim a flo tta  rom ana che fu  opposta ai Cartaginesi, contasse 100 
quinquirem i contro sole 20 trirem i.

T e n avi m ercan tili ebbero form e del tu tto  diverse. E  orm ai classica la 
elassificazione in n a v i lunghe e n a v i tonde. In  effetti la  n av e  da guerra. lunga 
e p iena di rem atori, non avreb b e p o tu  to  p ortare  aleun  carico, p er cui si 
m ostravano assai piú a d a tte  n a v i d a lla  s t iv a  capace e mosse d a  un sistem a 
m otore assai m eno ingom brante : la  v e la .

T a  p o rta ta  di ta li n a v i era in m edia di 250 ton n ellate , 111a se ne ricor- 
dano anche di assai m aggiori q u ali, ad  esem pio 1’Iside, d escritta  da T u cian o, 
che era lun ga 53 m etri, larga  13 ed  a lta , d alla  e h ig lia a lla c o p e rta , 12 edislo- 
c a v a  circa 1300 ton n ellate , o le  n a v i co stru ite  ap p ositam en te per trasportare 
in  Ita lia  gli obelischi egiziani. T e  piú  grandi, e da p ensarsi sem pře com e ecce- 
zionali a veva n o  una p o rta ta  di circa  1000 tonnellate. T e  dim ensioni di una 
ricostruzione che si pu o  considerare del tip o  generico sono : lunghezza 
in. 19,50, largh ezza  5,80, peseaggio 2,90.

Secondo le dim ensioni e  g li usi a  cui erano d estinate, ricevevan o v a ri 
nom i. Q uello generico dato a lle  gran di n a v i era corb ita , m entre veetoriae 
si d icevano quelle  d estinate a i serv izi passeggeri che si istitu iron o stabil- 
m ente sin d a ll’inizio d ell’era vo lgare. M a il norne piú  generico e diffuso e 
quello  d i n av is  rondae o n avis onerariae.

T o  scafo  assai b reve  e tozzo era curiosam ente ria lzato  a  pop pa per fo r
m are un  caste lle tto  d a  cui p a rtiv a , con forte  inelinazione, un  ponticello con 
p arap etto  a  transenna piú che a ltro  ornam entale e forse im praticabile.

T a  v e la tu ra  d i ta li n av i ci é ab b a stan za  n ota. G li a lb eri erano gene
ralm ente due, assai di rado tre, con  il trin ch etto  m olto  in clin ato  in  ava n ti, 
qu asi un com prom esso fra  bom presso e trin ch etto . A m b ed u e g li a lberi por- 
tavan o  v ele  quadre, a  v o lta  a ta rch ia  ; d a l pennonc d ella  m aestra  a lla  
som m ita d e ll’albero v i  erano poi due curiose v ele  trian golari ch iam atc 
suppare. T e  m anovre erano assai sim ili a  quelle  usuali dei velieri. In teres
sante e n otarc com e la  n ave oneraria rom ana, appaia a  prim a v is ta  m olto 
sim ile a lle  ca rav e lle  colom biane.

P rim a di term inare questo rapido sguardo a lle  m arine antich e e 
in teressante fa r  cenno ad  aleuni p artico lari la  cui conoscenza ě u tile  soprat- 
tu tto  a ch i vo glia  rjprodurre ta li n a v i con  sufficiente esattezza.

T o  scafo  sia sem pre robusto. N el con cetto  degli an  tich i la  robustezza 
d ella  costruzione si acco p p iava  assai spesso a lla  grossezza del legnam e e 
q u esto  v a  ten u to  presente perché spesso n o i siam o tr a tti  in inganno dalle 
proporzioni che oggi si p raticano n elle  costruzioni in  legno.

D elia  colorazione u sata  abbiam o g ia  d etto  ed abbiam o accennato che

[segue a pag. 84g)
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55Ι ί  RIMORCHIATOBE ‘ S. GIORGIO
di R . G R E C O

I ’ n gran  num ero di letto ri ci cliiede continuam cnte la  tav o la  di un ri- 

m orchiatore ; ci auguriam o di poterli oggi acconten tare con la  presentazione 

del San  G iorgio, un niodello d i facile  costruzione e di o ttim c q u alita  nautiche. 

o ltre  che di linea elegante cd  arm oniosa.

V o rig in a le , costruito  in Ita lia  due anni fa , era in scala  i :3ο a l vero. 

Con qualche m odifica, é l ’esem plare che oggi presentiam o. I„a ch iglia  c le 

ordiiiate  vengono rieavate  dal com pensato da m m . 4, né aleun a partico- 

laritå  presenta il m ontaggio  dello  scafo. Il fasciam e e in com pensato da 

mm. i  (volendo tisparm iare, lo si p otrå  sostitu ire  con  del tranciato  da 1,5) 

e nell’applicazion e sarå  necessario porre una certa  a tten zion e. P er rieavare 

la form a delle p arti necessarie per la  coperturra. sarå opp ortuno servirsi 

di sagom e di carton e che serviranno poi per ritag liare  i pezzi sul com pensato. 

Per l ’applicazion e del fasciam e c consigliabilc in iziare con i ilanchi e ter- 

m inare con la  carena. P rim a deH’applicazion e d ella  coperta  sarå necessario 

vem iciare  e stu ccare  abbondantem ente l ’interno dello scafo.

Q uaudo tu tto  sarå ben stu ccato , si potrå passare a verniciare a nitro, 

cartavetran d o fra  una m ano e l ’a ltra  e passando quiudi a lla  applicazione 

degli accessori che, aven do v o g lia  di lavorare, p o třete  costruire da voi, o che 

a ltrim en ti p otřete acqu istare  sul m ercato.

I ’ 11 p artico lare interessante d i questo  tipo di m odello é co stitu ito  dal 

tim one, che non é posto  d ietro  l ’elica, com e al solito , 111a la teralm cn te  ad 

essa, form ando u n a specie d i cassa.

P er la propulsione p otřete im piegare un m otore · e lettrico  (m olto indi- 

eato  il «T rix  ») od  una m otrice a  vapore. U n a  even tu ale rip roduzioue in 

lam iera, da p arte  di qualche appassionato, p otrebbe riuscire ottim am ente.

I  disegn i, in  ottima jattura e garantiti, vengono inviaii soUecitamenle dietro 

rimessa d i 500. Per la scatola di montaggio, inviare L. 4.200. M O D K E N A V I 

G R E C O  - Cam po dci l 'io r i S - R O M A  225.

La Ditta G R E C O  avverte la propria clientela  

di aver m esso  in vendita i nuovi perfetti 

accessori in bronzo di nuova produzione
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IL MODELLO Dl CRUISER

V IC H IN G O
d i B R U N O  R E G G I A N I

\

I l  « V ichingo  » che q u i presentia- 
m o é un m odello d i fa c ile  realizza- 
zione e d i o ttim o  e ffetto  realistico  
essendo l ’e sa tta  rip roduzione d i un 
cruiser dei ca n tieri C H R IS -C R A F T .

I l  suo sca fo  a  spigolo  n on presenta 
a lcu n a  difficoltå  e p erta n to  si pro- 
cede con il so lito  sistem a ; le ord i
n ate  sono in  com pen sato  d i m/m 4, 
i corren tin i sono liste lli di pioppo 
d i m /m  5 X  5 e la  ricop ertura  é di 
com pensato d i m/m 1,5 , m entre il 
p iano di co p erta , pure in com p en 
sa to  é d i m /m  2.

I l  m usone di p ru a  e la  poppa sono 
r ic a v a ti d a  due b lo cch i d i b alsa  o 
cirm olo opp ortu nam en te sagom ati 
ed  in co lla ti a lle  r isp e ttiv e  ordinate 
(rinforzare even tu alm en te  l ’a tta cco  
co n  qualch e zeppa di legno).

F in ito  lo scafo  che d eve  essere o p 
portu n am en te ca rta v e tr a to  e possi- 
b ilm en te v e m ic ia to  a  spruzzo, si 
proced a a lla  costru zion e delle so- 
p rastru ttu re  nel segu en te  m odo : 

i°) r ita g lia re  le  fian cata  e le 
te sta te  delle  cab in e  tenendo pre- 
sen te che il te tto  d ella  cabin a  cen 
tra le  d eve  essere sfilab ile  p er p erm et
tere l'accesso  a l m otore ; bordare i 
finestrini con  com pensato di m il- 
lim etri 1,5, v ern iciare  il tu tto  color 
m ogano ed in co llare  l ’insiem e su l 
p iano di co p erta . T u t t i  i finestrini e 
g li oblo sono fo d era ti in tem am en te

con c e llu lo id e ; p er i p arabrezza  
in vece  la  cellu loide verrå  in co lla ta  
tra  l ’a rm atu ra  ed il  bordin o in com 
pensato.

20) R ica va re  d a  u n a ta v o le tta  
d i b a lsa  o legno dolce i te t t i  delle 
cabin e sagom andoli com e in dicato 
d a l disegno ; fissare qu ello  a  pop pa e 
lasciare  sfilabile qu ello  cen trale  ; a 
q u esto  scopo, in co llare  so tto  que- 
s t ’u ltim o  q u a ttro  liste lli d i m/m 
1 0 X 1 0  in  m odo che serván o  da 
bordo d i arresto  com e in una com une 
scato la .

30) Procedere infine a lla  m essa 
in  op era  delle a ttre z z a tu re  che avrete  
co stru ite  e rifin ite  a  p arte  com e in 
d icato  d a l d isegno.

I l  m odello pu ö n a v ig a re  con  mo- 
to ri e le ttric i, a  vap o re , o a  scoppio 
(sino a  5 c/c), m a  ě con sigliab ile  la  
version e e le ttrica  sia  p er la  fa c ilitå  
d ella  m essa in  m oto , sia  p er evi- 
tare  even tu a li dan n i ca u sa ti d a ll’ec- 
cessivo  calore d ella  c a ld a ia  o dalle 
v ib razio n i del m oto re a  scoppio.

Q u alora  desideriate  il  disegno in 
sca la  1: i  com posto d i d ue ta  vo le  di 
gran de fo rm ato  con  tu tte  le  sagom e 
d elle  ord in ate  d a  rita g lia re  ed i 
p a rtico la ri c o stru ttiv i p o třete  rice- 
v er lo  in vian do  I*it. 300 a  R eggian i 
B ru n o, Corso O rbassano, 32 - T o 
rino.

LA NAVE NEL TEMPO
(segue da pag. 846)

essa era p rep arata  con cera : s i sciog lievan o cioé delle terre co lorate  in cera 
liq u efatta  a  fuoco o con  qualch e sconosciuto so lven te. T a le  m etodo era d etto  
ad  encaustico o a  cera  p u n ica  ed  ancora  oggi co si si ch iam a , m a é pochissim o 
usato  e solo per p ittu re  n atu rali. In  e ffe tti p oi pochissim o sappiam o che cosa 
fosse in rea ltå  Tencaustico d eg li a n tich i e del tu tto  ign ota  ci é la  cera punica, 
d ella  quale solo Plinio  c i fa  un confuso racconto, per cui l ’encaustico m odem o 
potrebbe essere benissim o una cosa a ffa tto  d iversa.

U n  sistem a assai sem plice per im itare ta le  p ittu ra , é d i dipinger g li 
scafi a  tem pera com une con pen n ello , e q u in d i ricoprire con un  ve lo  di cera 
d isciolta  n e ll’a lcool , essiccare a  forte  ca lore  e lucidare con panno d i lana. 
V olendo in vece  ap p licare  un  sistem a d i encaustico oggi u sato , si possono 
stem perare delle terre colorate finem ente m acin ate in  cera d iscio lta  con  olio 
d i trem entina e copp ale (una p arte  d i cera, q u attro  di trem en tin a  e due di 
coppale), oppure in cera liq u efatta  a  fuoco, m a sem pře a llu n g ata  con olio 
d i trem entina. I l colore cosi otten u to  v a  a p p licato  a  pennello e poi, dopo 
d iverse ore v a  fin ito  d i essiccare a l calore di una fiam m a. P assare p oi sulla 
p arte  cosl v e m ic ia ta  d ella  cera d iscio lta  in a lcool, essiccarla  a  fuoco e stro- 
fin arla  infine con u n a  p ezzuola  d i lan a  m orbida per ottenere il lucido.

I*a p arte  im m ersa era  sp a lm ata  d i grasso e sego o pece. N on  conviene 
qui usare lo stesso m etodo per v ia  del c a ttiv o  odore. U na buona im itazione 
si puo ottenere dando, con  lo stesso sistem a d e ll’encaustico, una colorazione 
b ian co  g ia lla stra  o m arrone assai scuro (bruno V an  D ik).

I cordam i erano assai grossi, finanche d i 25 cm. d i circonferenza. Fenici 
ed egiziani usarono per fa rle  giunco, sa lice  e papiro, m a poi si fecero in lino 
e canape. C a v etti d i can ap a grossi ed un poco irregolari li im itano assai bene.

Ue vele  erano di lan a  o canapa o lino, spesso colorate e con ralin ga  in 
pelle. Ue v ele  delle n a v i rom ane d e ll’Im pero, particolarm ente quelle che im- 
b arcavan o  i cap i delle  squadre o delle  flo tte , erano d ip in te in rosso porpora 
e ricam ate in oro con le  insegne.

T A B O N E
Via Flaminia, 213 - ROMA

SCARTAMENTO 00 (mm. 16,5) 

Motori e carfelli :
Motore a corrente alternata 19 V. Marklin originale . L. 4.600
Detto, m ontato su carrello a 4 ruote per elettrotreno . » 6.200
Invertitore a relais per d e t t o ............................................» 1.950
Motore a corrente continua 12 V. Pittmann origi

nale, a 5 p o l i .....................................................................» 5.950
Detto completo di vité senza fine ed ingranaggio . » 6.950
Motore a corrente continua 12 V . Jap, a 5 poli . . » 3.950
Detto con víte senza fine ed ingranaggio . . . .  » 4.850
Vité senza fine, snodo in gomma con boccole ed in

granaggio ........................................................................... » 1.200
Carrelli per vagoni viaggiatori, a tre assi molleggiati,

al paio ............................................................................» 1.800
Detti per carri merci, a due assi, molleggiati, al paio » 950
Per vagoni passeggeri con una ruota isolata per asse,

al p a i o ................................................................................. » 900
Detti, esecuzione molto d e tta g lia ta ................................ » 1.050
Per carri merci tipo Diamond, con ruota isolata, al

p a i o ....................................................................................... » 650
Carrelli tipo OCEM ruote non isolate, passeggeri, al

p a i o ............................................... ..........................................» 600
Carrelli tipo Diamond ruote non isolate, per vagoni

merci al p a i o .....................................................................» 600 ,

Carrozze passeggeri e carri merci:
Scatola montaggio carrozza passeggeri aerodinamica 

tipo americano cassa in alluminio, esclusi carrelli 
e g a n c i ......................... ........................................................» 2.200

Carro merci tipo economico in legno e cartoncino 
pressato con iscrizioni, porte, ecc., esclusi carrelli 
(tipo a m e r ic a n o ) .............................................................. » 450

Detto, in Zamac pressofusione nei tipi per trasporto 
ghiaia e chiuso per trasporto derrate con porte 
scorrevoli, esclusi c a r r e lli ............................................» 1.400

Carrozze passeggeri tipo S.C.N. F. tutte in metallo 
complete di carrelli. Si montano in meno di 
un’ora ..................................................................................» 2.200

Mofrici (scatole montaggio):
Motrice americana aerodinamica tipo Diesel, com·

pleta ................................................................................. » 15.500
Locomotore americano tipo Pennsylvania 2 - 2 - 2 ,  

costruzione in lamierino d’ottone molto detta
gliata . ........................................................................... » 12.500

Locomotiva da manovra a 3 assi, costruzione come
sopra, molto d e t ta g lia ta ............................................ » 14.200

Locomotiva con tender tipo «Mi kado» 2 - 8 - 2 ,  in
pressofusione lega Zam ac infrangibile . . . .  » 29.500

Locomotiva con tender tipo Pacific 4 - 6 - 2 - motore
Bowser « Super » con luci locomotive e tender » 30.500

Detta, montata, pronta per funzionare . . . . .  » 38.000

Varie:
Ganci automatic! tipo Marklin, al p a i o ......................... » 120
Ruote montate su asse, non isolate, cad. asse (per

v a g o n i ) ................................................................................. » 80
Ruote montate su asse, con una ruota isolata, ogni

a s s e ....................................................................................... » 120
Respingenti in ottone, con asse filettato, al paio . . » 80
Detti, rettangolari, per elettrotreni, al paio . . . .  » 120
bampadine Marklin originali, tipo a v i t e ......................... » 250
Dette, tipo a cartuccia, p iccolissim e............................... » 300
Ruote a raggi, fondo pieno, per carrelli locomotive e

carri merci cad....................................................................» 28

•
Listino motori elettrici e scoppio e materiali vari, L. 50 ::  Li-
stino materiali ferrovie HO e TT , L. 50 ::  Listino accessori per

navi antiche e moderne, L. 50.

•
Merce franco Roma. Imballo al costo.
Fotografia del modello prescelto, L. 60 rimborsabili sul primo

acquisto.
l\el richiedere informazioni si prega unire L. 30 in francobolli.
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VELOCITÄ
SULL’ACQUA

di FERDINANDU DALE

Con il norne generico d i « racers » si intendono 
i m odelli d i m otoscafi, d estinati a lle  gare di ve lo 
c ity  ; la  loro realizzazione non presenta grandi 
difflcoltá  co štru ttive, m entre la  progettazione 
pu ó dare lupgo a  sorprese, specialm ente a  chi ě 
«n u ovo » per il m odellism o n avale.

A  questo punto m i sia  con sen tita  una digres- 
sione. IyO scorso anno, a lle  gare m otonautiche 
italian e, partecipo anche l ’am ericano B ogie con 
lo  scafo  « B litz  I I I  » m un ito  d i m otore F o rd  V  8 
m odificato  (H P. 190 circa), che riusci a  te 
ller testa  agevolm en te a l l ’« A m o  I I I », del cam- 
pione m ondiale Castold i , il quale d isponeva del 
m otore A lfa  R om eo 15 8 .da 1500 cc, con doppio 
R o o ts, sv ilu p p an te  «a lm e n o » 290 C. V .

A ven d o  assistito  a lle  principali gare dello 
scorso anno, ca ratterizzate  d al duello Castoldi- 
B o gie  (essendo con cittad in o  d i Castold i cio era... 
qu asi un  piacevole d overe  !) ho po tu to  trarre  la  
lap alissian a conclusione che lo scafo  a tre  p u n ti 
č  n ettam en te  superiore a  qu ello  tradizionale a 
gradino.

S i tr a tta  invero d ell’uovo  d i Colom bo, in 
qu an to  i n avim o dellisti stran ieri costruiscono 
da tem po scafi a tre  p u n t i : ho tu tta v ia  ritenuto 
opp ortuno p a rla m e perché g li scafi illu strati 
su q u esta  R iv is ta  sono tu tti a  gradino. F a  indi- 
scussa superiorita  del tre  punti (naturalm ente a 
p aritå  di p oten za  in sta llata) non deve indurre a 
soluzioni a ffrettate , con  la  b e ata  illusione che ě 
'sufficiente un tre  p u n ti per raggiungere i 60 K m . 
a ll ’ora.

D u e sono i fa tto ri d i successo, am m esso che 
possediate un  buon m otorino : l ’e lica  e lo scafo.

D elia  prim a s ’é p ariato  esaurientem ente sul 
X . 31 di q u esta  R iv is ta  ; circa  lo scafo  vorrei 
fare qualche sem plice osservazione.

Im m aginiam o uno scafo  che si n iu ova ad  1111a 
d ata  v elo city  ; a lia  quale com pete un partico- 
lare assetto  (Fig. 1) ; le forze agenti s o n o : il 
peso Q a p p licato  a l barieentro del m odello, la 
trazione d e ll’e lica  T , ap p lica ta  a l reggispin ta  del 
suo supporto, la  sp in ta  archim edea (uguale al 
peso del vo lu m e liqu id o  spostato) la  resistenza 
idrodinam ica K l  e la  resistenza aerodinam ica K A .

D i queste u ltim e due forze cousideriam o anche 
le com ponenti v ertica li ed orizzon tali (vedi 
F ig . i) .

I ya  condizionc d i equilibrio si esprim e dicendo 
che d eve  essere nullo  il m om ento di tu tte  le 
forze risp etto  a l barieen tro e cioé, con le nota- 
zioni d ella  figura :

Σ (M) =  Τ·α  -f- S-d  -f P.g —  R.b —  Z ·* =  O.

F a  determ inazione q u a n tita tiv a  delle forze 
agen ti e dei loro m om enti c una p ia  illusione, 
per cui con vien e liin itarci ad  una analisi qua- 
lita tiv a .

P rim a co n sid erazio n e: aum entare quan to 
piu possibile T , scegliendo u n ’eliea a d a tta  al 
m otore ed  a d o ttan d o  una trasm issione effi- 
ciente. Im p o rtan tissim a é poi l ’incidenza del- 
l ’asse d ell’e lica, che d eve  risultare di O0 quando il 
m odello si tro v a  in assetto  di m assim a velo city . 
Ě  quindi opp ortuno, se non indispensabile adot- 
tare un albero di trasm issione con snodi car-

Un elegante motoscafo costruito dal milanese 
Piero Piazza, montato da un Elia 4,5.

dan ici ed un supporto d ’elica  che si possa facil- 
m en te spostare.

Secondo : ridurre qu an to  piu possibile il 
peso to ta le . Si riduce cosi la  S  necessaria per il 
sosten tam euto  idrodinam ico dello  scafo in  v e 
locity .

T erzo  : l ’acqu a  essendo circa  Soo v o lte  piu 
densa deH’aria  c  piii v isch iosa, occorre che le 
superfici a  co n tatto  con essa siano liscie, possi- 
b ilm en tc speculari, e che lo scafo  abb ia  form e 
«b u o n e » dal punto di v is ta  idrodinam ico. A l- 
l ’uopo é bene ispirarsi a i piu  recenti entrobordo 
d a  com petizionc.

Q uarto : lo scafo d eve  essere tale  da em ergere 
q u au to  piu possibile d a ll’acqu a durante il m oto. 
In  ta l m odo la  resistenza idrodinam ica viene 
rid o tta  in parte a  q u ella  aerodinam ica, circa  
Soo v o lte  m inore.

T u tto  cio si realizza egregiam ente nello scafo 
a  tre punti, il quale to cca  l ’acqu a  solo con P estře
ni i ta  posteriore ed i due pontoni anteriori.

I l sollevam en to dello  scafo  é a gevo lato  
d al fa tto  che i due pontoni anteriori ed il fondo 
dello scafo  costituiscono u n a specie di V en tu ri 
d ove l ’aria  s ’infila e si com priine.

B asan dom i sulle considerazioni esposte ho 
p ro g etta to  l ’entrobordo «Z I Z I N G O » ch e v i 
presento : esso é realizza to , si puo dire, atto rn o  
ad autoaccensione d a  4.5 cc. (il Super B lia).

Q ualunque m otore della  stessa classe puo 
com unque essere in sta llato .

E lica  in ottone, d iam etro m m . 60; passo 
m m . 1 10, volán o d a  200 gram m i, albero con 
due snodi cardanici. F a  realizzazione non pre
sen ta  p artico lari difficolta per ogni buon mo- 
(lcllista.

Chi desidera la ta v o la  co stru ttiv a  puo rice- 
vcrla , franco di porto, in vian do lire duecento 
a  G alé Ferdinando, P assaggio C entrale I , A b b ia- 
tegrasso.

F a  regolam entazione dei R acers non é m olto 
couosciuta : per questo m otivo , nella pagina 
di fro n te  £ p u b b licato  il rego lam en to della  
Intern ation al M odel P ow er B o a t A ssociation, 
il cui testo  francese mi é sta to  gentilm ente for- 
n ito d alla  A ssociazione X avim o d el di M ilano.

In a ttesa  che le varie  associazioni m odelli- 
stich e ita lian e  (X avim odel A .M .M .I ecc.) si ac- 
cordino 'per un regolam ento unico nazionale, 
conviene sen z’a ltro  iiniform arsi a quello della
I .M .P .B .A . con la m odifica a d o tta ta  da X a v i
m odel per il suo cam pionato sociale di questo 
anno, e cioe Padozione d i a ltre  due c la s s i:

Classe Z : fino a 5 cc. m otori spcciali.
Classe X  : fino a 5 cc. m otori com m ercial! 

di serie.
L Q P E

SA
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regolamento di corsa d e l N l P M
1. —  C E A S S IF IC A Z IO N E . M otori a  com bu-

stione in tern a a  pistoni. Seaii a  propul- 
sione ad c lica  im m ersa c  ga llcgg ian ti al- 
l ’arresto.

Cl a s s e  A  : c ilin d rata  superiore a  30 cc. 
CLASSE B  : c ilin d rata  da 15 a  30 cc. 
Cl a s s e  C :  c ilin d rata  da 10 a 15 cc. 
Cl a s s e  1) : c ilin d rata  fino a  10 cc. 

(m otori speciali)
Cl a s s e  E  : c ilin d rata  lino a 10 cc. 

(m otori di serie).

2. —  O R D IN E  D I P A R T E N Z A . R isp ettiva-
m ente : classe E , D , C, B , A .

E ’ordine di parten za ě sta b ilito  me- 
d ian te  sorteggio.

3. ·—  P R O V E . E e  prove senza controllo  non
si possono eseguire durante re ffettu a zio n e  
d ella  corsa.

4. —  P R O V E  D I G A R A . E e prove d i g ara
sono e ffettu ate  a l pilone (altezza a scelta  
del concorrente, m assim o 1 m etro). Gli 
scafi devono essere a ggan ciati in due o 
tre  pun ti m ediante un gan cio  a  tre  lili. 
Ι^ι lun gh ezza  del cavo  di a tta cco  dal cen- 
tro d ella  circonferenza fmo a ll ’asse lon- 
g itu d inale  dello  scafo, v is ta  in p ian ta, é 
di n ietri 15,925. E a  circonferenza per- 
corsa m isura cosi m etri 100. I l raggio  é 
verificato  con l ’a iuto  di un riscontro 
estem o.

Ciascun concorrente ha d iritto  a trc 
prove : solo i l  m iglior risu lta to  ě ritenuto 
va lid o  ag li e ffetti della  classifica.

P er ogni p rova  sono concessi a l con cor
rente 3 m inu ti d al prim o te n ta tivo  di

m essa in m oto a lla  m essa in acqu a  dello 
scafo. P' am m esso l ’ausilio di un a iu tan te .

5. —  F A E S E  P A R T E N Z E . O gni messa in ·
acqu a  che non é segu ita  da un giro com- 
p leto  d el circu ito  (con m otore acceso) 
é considerata fa lsa  parten za.

II concorrente che non é riuscito  ad  ot- 
tenere u n 'te m p o  cron om etrato alio  sca- 
dere di tre m inuti cede il  posto  a l condor- 
ren te successivo. E g li non puo c lfettu arc  
un n uovo te n ta tivo  se non p revio  accordo 
col com m issario di’ corsa : esso avrå  luogo 
dopo le prove di tu tti i concorrenti della  
sua categoria.

6. —  C R O N  O M E T R A G G IO . I tem pi sono presi
su cinque giri con secu tivi, p ari a 500 m e
tri, d al m om ento in cui il concorrente 
chiede il cronom etraggio. E a  rich iesta  di 
cronom etraggio d eve  effettu arsi d uran te 
i prim i q u attro  g iri, in d ife tto  il cronom e
traggio  verrå  in iziato  a l q u into  giro.

In m ancanza d i cronom etraggio elet- 
trico, i tem pi devono essere presi da due 
o tre cron om etristi. I l  tem po £ d eterm i
n ate  prendendo la  m edia dei due risu ltati 
piu sim ili. E a  differenza non deve supe- 
rare il 5 %  del tem po to ta le.

In  caso contrario  il  te n ta tiv o  e dicliia- 
rato  n ullo , ed é considerato com e falsa  
partenza.

E e m edesim e regole sono a p p licab ili a 
gare d isp u tatc  su a ltre  distanze.

7. —  E X  A E Q U O . Sono assegn ati a favore  del
concorrente che h a  e ffe ttu ato  il.m ag g io r 
num ero d i prove.

In  caso di p a rita  sono assegnati m e - .

d ian te la  som m a dei tem pi delie singolc 
prove.

S. —  C O N T R O E E O . P er ogni p rova , il  Com 
m issario d i corsa puo esigere i l  controllo 
dello  scafo  e dei suoi organi che devono 
essere conforini a l presente regolam ento.

I l con trollo  sarä  effettuato a lia  pre- 
seuza d el concorrente. O gni concorrente 
puo chiedere la  verifica  d i uno scafo  : sc 
questo e tro v a to  regolam entare, il con 
corrente che n e h a  chiesto il controllo  
d eve  p agare  u n a indennitå  d i F ran ch i 
S vizzeri 5 ; se lo scafo od uno d ei suoi 
organi é tro v ato  irregolare, il  concorrente 
ě squalificato.

E a  d istan za  del centro d e ll’asse longi- 
tudin ale  dello  scafo, deve essere verificata  
m ediante la  m isura del cavo.

9. —  P R E M I. Sono am m essi solo i prem i in 
natura : sono rigorosam ente p roibiti quelli 
in denaro.

10. —  R E C E A M I. T u tt i  i  reclam i re la tiv i a lio
svolgim ento d ella  corsa od a lia  appliea- 
zione del presente regolam ento devono 
essere p resen tati p er iscritto  a l Com m is
sario d i corsa entro tren ta  m in u ti d alla  
connm icazione ufficiale dei risu lta ti. K ssi 
sono esam in ati d alla  giu ria  la  cu i deci- 
sione ě in ap pellabile.

11 . —  G IU R IA . E a  g iu ria  é com p osta  d a  due
m em bri. P er le  com petizio ni internazio- 
n a li ad  essi sa rå  aggiu n to  un  rappresen- 
tan te  per ogni n azione che p a rtecip a  a lia  
gara.

(traduzione dal irancese di F . G a l e )

Modello di Racer 
da com petizione

di F. GALĚ

Ferdinando Gale, oltre ad 
essere un eccellente teorico 
ě anche un ottimo costrut- 
tore ; ě il realizzatore di 
questo bel modello di m o- 
toscafo tipo tre punti 
da velocitå pura. Esso ě 
stato costruito per il m o
tore ad autoaccensione 
« ELI A 4,5 », ma puo es
sere sostituito con qual- 
siasi motore della stessa 
classe adattando opportu- 
namente gli attacchi. L’eli- 
ca ě in ottone da m m. 60 
di diametro, passo NO. II 
voláno pesa 200 grammi, 
sull’asse sono montati due 
snodi cardanici. Si tratta 
di un modello adattissimo 
per coloro che intendono 
dedicarsi a questo interes
sante ramo del modelli- 

smo navaje.
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D U E  P A G I N E  A L L A

ATTIVITÅ DI NAVIMODELLISTI
M O S T R A  D I A R T E  N A V A L E  A D  IM P É R IA

II Dott. Cesare Fabbri di Bologna presenta una sua nuova realizzazione. Si tratta 
del motoscafo da crociera RAFF costruito su piani della Ditta Aeromodelli 
di Roma, con alcune modifiche ed innovazioni personali.
La propulsione ě data da due motori elettrici in tandem, elettricamente indipen- 
denti funzionanti a 12 Volt con assorbimento di 1 ampére ciascuno, sotto carico. 
Fra i motori e l'asse vi é uno snodo cardanico e fra l'asse e l'elica uno snodo a sfera. 
L’asse gira su cuscinetti a sfere, l’ elica ě bipala in alluminio del diametro di mm. 55. 
II volante, dall’interno della cabina, comanda il timone.

A  Im p éria  il 30 lu glio  si inaugu- 
ra va  a lia  presenza del P refetto , del 
S in d aco  e delle a ltre  A u to rita  Cit- 
tad in e, la  II M ostra di A rte  Na- 
v a le , o rg an izza ta  d allo  S p o rt Club 
B orgo P eri, ed  a lle stita  in tin grande 
salone dei loeali socia li d ello  stesso.

Ben sessan tacin que inodelli e dieci 
« b o t t ig l ie » ilgu ravan o in q u esta  
m ostra che lia  o tten u to  un vero  suc- 
c e s s o ; num eroso il p u b b lico , in- 
fa tt i, che l ’h a  v is ita ta  tra  eui 1110I- 
tissim i franeesi, inglesi, tedesehi eec.; 
di passaggio  in q u ella  c ittá , o cola 
eo n ven u ti p er una gran de m anife- 
stazio n e foleloristiea .

A tte n ta  é sem pře s ta ta  la  v isita  
del p u b b lico , che si e sofferm ato  a 
luugo, in teressato ai m agu ilici la- 
v o ri esposti. in p a rtico la r m odo a 
q u elli p resen tati d a lla  A ssociazione 
M odellistica  M arinara Ita lia n a  di 
G en o vá, pochi, 111a d i im p eccab ile  
riproduzione.

In fa tti, di q u esta  A ssociazion e 
che v a  con tin uaiu en te  m ietendo al- 
lori in tu tte  le  M ostre cui p a rtecip a  
(Concorso R egionale ligure dei M o
d elli n a v a lí - C h iavari ; M ostra di 
M odelli a V e la  - G en o va  ; X I V  M o
stra  M ercato X azio n ale  d e ll’A rti- 
g ia n ato  - F irenze) abb iam o am m i-

rato  con  interesse c con Pocchio del 
tecn ico n av im o d ellista  una bellis- 
sim a m acch in a a vapore. a  doppio 
e ffctto , d up lice espansione, con  eon- 
d ensatore e re la tive  pom pe d i cir- 
colazione e di aspirazione ; q u esta  
b ella  rip roduzione in iscala  1: 25, 
fu n zion an te, e sv ilu p p a n te  la po- 
ten za di circa  1 C .V . e opera del Sig. 
D elle P iane, il quale presen ta pure 
u u ’a ltra  m acch in a a vapore, a cilin- 
dri gem elli, pure fu n zion an te, ed 
un bellissim o m odello da regata  d e l
la Serie A .M .M .I. nit. 1,00 ;

il R ivan o  « A n n a M aria » di ese- 
euzione p erfetta , ed 1111a la n cetta  da 
d ip orto , lun ga cm . 32,5, co l faseiam c 
a « clin k er >» non m eno p erfetta  del 
p receden te sono p resen tati dal D o tt. 
G ig etto  Cam eli, noto arm atore  geno- 
vese e Consigliere d ella  A .M .M .I. : 

un m odello che ha stu p ito  il 
p u b b lico  tu tto , e per vedere il quale  
b iso g n a va  fa r la ... coda, ě s ta to  quel- 
lo del S ig. G . B . B ianchi, il V ascello  
inglese d i terzo  rango « R o y a l A l
b ert », di cui una fo to  é s ta ta  pubbli- 
c a ta  nel num ero 25 di q u esta  Ri- 
v is ta , col nom e di « B a o u n ty  », 
opera del genovese B ronda (?) ; in u 
tile  sarebbe il descriverlo  poiche non 
v i  sono parole per dare l ’ idea di com e esso e fedelm ente rico stru ito  

su i piani orig in ali tra tti d al fam oso 
album  d e ll’A m m iraglio  P aris ;

ancora  un « 8 m t. S. I. » di 
S. F ru m cn to , costru ito  su p rogetto  
del M .se Paolo  P a llavicin o , P resi
dente dello  Y a c h t  Club Italian o  e 
della U nione S ocieta  V eliche I ta liá 
ne, cu i la  A .M .M .I. e a ffiliata, la  go- 
le tta  da crociera «U elan ta  I I»  di 
Crispo, ed una serie di piani d i co- 
struzion e p resen tati da Cressi, gio- 
van e, 111a v a le n te  co stru tto re  na- 
vale , in fa ticab ile  Segretario  della  
A .M .M .I. ; due p ian i di co stru zio n e 
di m odelli Serie A .M .M .I. di m t. 1,00 
in cu i si n o ta  uno sfru ttam en to  mas- 
sim o delle linee a prolitto  della  
v elo citá , il piano dell·« A . C. 49 >», la 
g o le tta  « L e la n ta  II » il « B eccac- 
eino », una Cocca ven eta  d el X V I ^ c -  
colo ed a ltr i num erosi piani, com ple- 
tano lo stan d  d ell’A ssociazione Mo- 
d ellistica  M arinara Ita lian a.

D ei m odellisti loeali m o lti sono 
i lavo ri esposti tra  cui m eritevo li di 
m enzione sono il b rigan tino  a palo  
«E l v i r a » del C apitan o B runo, di 
P orto  M au rizio , che a l suo com ando 
n avigo  per m olti ann i, n au fragan do, 
d uran te una violen tissim a tem p esta , 
sulle coste d e ll’A u stra lia  nel 1870 ; 
due a rtistich e  rip roduzion i d ella  
« S an ta  M aria » e d ella  « P in ta  » co- 
lom bian c, del S ig . P icca lu ga  S. di 
O neglia ; la  « F le u ta  D erfflin ger », 
i cui p ian i sono ap p arsi su l n u 
m ero 29 di M odellism o, c o stru ita  
dal S ig. X arciso  V aia , lavo ro  vera- 
m en te fine e lod evole  se si con sidera 
che e la  p rim a rea lizzazio n e del 
V a ia  ; un bellissim o « sc a p p a via  » d i 
A u tic h i I„uigi, di O neglia  ; tre  n av i 
a  palo c  un  brigan tin o  a  p a lo  d i

ignoto co stru tto re  (la m ano pero 
ci é sem brata  q u ella  del Cap. Bruno) 
p resen tati d al M useo C ivico  d i Im 
péria  ; un p iccolo  cantiere, in cui 
v i sono un b rig a n tin o  a  palo pronto 
per il varo , un  a ltro  in costruzione 
ed un rim orch iatore  in  v ia  di u lti- 
m azione, op era  d el R ag. M asnata ; 
pure d ello  stesso un  b el rim orch ia
tore ancora  s u ll ’in vasatu ra.

E ’ ls t itu to  n au tico  d e ll’A po- 
sto la to  del M are, d i O neglia, ha pre- 
sen tato  due gran di q uadri con  tu tti

A  —  - N

I N V I T O  A L L A  

C O LLABO R AZIO N E

Ci rivo lg iam o ai nostri 
le tto r i affinché in tensifich ino 
la lo ro  collaborazione a 
a M ODELLISM O », inviando 
a rtico li tecn ic i, fo to , dise- 
gni dei lo ro  m odelli e di 
r it ro v a ti in teressanti. Sol- 
tan to  con una vasta col
laborazione la riv is ta  puo 
arricch irs i, d iven ire  pru bel
la ed interessante perché ě 
possibile una piu oculata 
scelta nel materiale m ig lio re.

Preghiamo in o ltre  i co l
labora tor! di vo le r inviare 
disegni de ttag lia ti, ricchi di 
pa rtico la ri e di m isure, cor- 
redati, ove possibile, da buo- 
ne fo to .

ME 5 0 7

Motorino elettrico a c.c. 

e a c.a. da 12 a 24 V 

con inversione di marcia.

CIGCA

Tutti i tipi di ruote, pneumatici, trasmissione a funě a spirále 

e a catena, ingranaggi, snodi cardanici, accessori vari, ecc.
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A SINISTRA : Una bella riproduzione del Golden Hind , opera del sig. Virgilio 
Sebastiani di Roma.

i nodi m arinareschi, assai intercs- 
san ti.

Ci ě cosa m olto  g ra d ita  segnalare 
la  lod evole  op era  che da a lcu n i mesi 
il R a g . M asn ata  sv o lg e  in un locale  
m esso a su a  d isposizione dal la »Sport 
C lub  B orgo  P eri, e cio£ un corso 
d i m odellism o n av a le  cu i prendono 
p arte  a llie v i d i ogn i e ta , anim ati 
d a  q u ella  passione p er il m are e 
le  costru zion i n a v a li tradizion ali 
d ella  gente d i q u ella  terra  che ha 
a v u to  in A n ton io  T errizzan o il suo 
m iglior co stru tto re .

T ra  i la vo ri esposti in un apposito  
stan d , benclié an cora  in costruzione 
abbiam o n o tá to  q u alcosa  di buono, 
com e un vascello , una piccola  mo- 
to n ave, un  b rigan tin o  ; o ttim a  é la 
riproduzione del « M o n te c u c c o li» 
opera di un  g io van e  a llicv o .

In  com plesso q u esto  corso ha 
g iå  dato  buoni fr u tt i, e siam o certi 
che d ’ora  in poi, essendo passa to 
so tto  l ’in d iretta  direzione tecnica 
d ella  sa rå  sem pře piú
proficuo per g li a llie v i, ed  i lavo ri 
saranuo certam en te  m igliori. Co- 
m unque sia, sen tiam o il dovere

di rivo lgere  il nostro  plauso a l R ag. 
M asn ata  ed ai D irigen ti d e ll’I iX A I , 
di O neglia, che iinanziano il corso.

A  conclusioue di q u esta  b ella  M a
n if estazione, o rg an izza ta  in m odo 
im peccabile  d allo  S p ort C lub  Borgo 
Peri, a l quale  rivo lg iam o  l ’ in vito  
di vo lerla  rip etere  il prossim o anno 
su scala  m aggiore il 1 3 A go sto , a lla  
presenza delle A u to r ita  C ittadin e 
e d i un  num croso p u b b lico , il  R ag. 
M asn ata  ed i suoi A llie v i, esegui- 
v an o  il varo  di un m odello di m oto- 
n ave p ro g e tta ta  e co stru ita  dallo 
stesso R ag. M asnata.

A  sera, sem pře nei locali dello 
»Sport Club B orgo P eri, e s ta to  o f
ferto  un  rinfresco· ed un b allo  di 
g a la  in  onore degli espositori, ed é 
s ta ta  con segn ata a l S egretario  della 
A .M .M .I. la  C oppa che g li Orga- 
n izza to ri a ve va n o  m esso in  palio, 
per essere a sseg n ata  a lla  A ssocia- 
zione che p resen tava  i- m igliori m o
delli. Cosi l ’A ssociazion e Model- 
listica  M arinara Ita lia n a  ha fa tto , 
ancora  una v o lta , la  p arte  del leonc.

M. O.

IL M IG L IO R  R E G A L O  

P E R  I L  N A T A L E

modellisti navali!!!
♦  ♦  A vete ammirato le tavole costruttive da noi prodotte ?

Esse sono tra le migliori che si trovino sul mercato mon
diale !

♦ ♦  I nostri disegni sono conosciuti, apprezzati e acquistati 
in Svizzera - Spagna - Portogailo - Inghilterra - Kenia - 
Venezuela e Austria.

♦ ♦  La nostra produzione di tavole costruttive non puö essere 
eguagliata da nessuna ditta modellistica perché solo noi 
produciamo esclusivamente modelli navali, che vi assi- 
curano la perfetta corrispondenza al vero in quanto tutto 
ció che viene eseguito ě fatto da personale competente 
sia di nautica , sia di modellistica.

♦ ♦  Solo lavorando sulle nostre tavole costruttive. che sono 
state vendute a migliaia, potřete eseguire lavori per- 
fetti e veri modelli di navi, piroscafi, velieri, yachts, 
motoscafi.

Richiedere il listino:

m odelli navali Greco
Campo dei Fieri/ 8 - R O M A  - 225

MOVO
Via S. S p ir ito , 14 
M I L A N O

TUTTI I PRODOTTI ITALI AN  I E 
STRANIERI Dl ALTA CLASSE PER 
LE COSTRUZIONI MODELLISTICHE

•

E indispensable consultare il nuovo listinn a g o rn a to . Si spedisce inviando L  5D
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UN I M P I A N T O  F E R R O V I A R I O
P e r  lu n g o  te m p o  a b b ia m o  a m m ira to  n e lle  r iv is te  a m e ric a n e  le  fo to g ra fie  d i g ig a n te s c b i 
im p ia n ti fe r r o v ia r i ,  im p ia n ti c b e  e ra  a rd u o  r ite n e r e  fru tto  d e lle  m an i d i u n  m o d e llis ta .
M a  r  in g . B o c c a la r i  n o n  ě da m en o  : e c i a u g u ria m o  c b e  p ossa  tro  v a re  d e i  se gu a ci.

Interesserå certam ente a m olti am atori cono- 
scere questo im pianto che per le sue caratteri- 
stiche puö sen z’a ltro  considerarsi un o dei piti 
com pleti e p erfetti im pianti italiani.

L ’in ipianto in questione fu in iziato  l ’inverno 
seorso d a ll 'In g . B occalari, dai suoi fam igliari e 
da un  gruppo di am ici ed occupa quasi per intero 
un am pio locale sem i-interrato a ttig u o  al garage.

D ata  l ’ im portanza del p rogetto , furono dap- 
prim a stesi accurati piani, sia del tracciato  delle 
lince sia  dei circuiti elettrici, dopodiché quel 
sim p atico  gruppo di m odellisti si m ise a ll’opera : 
fu  p rep arato un solido ta v o la to , furono p ro vá ti 
i b in ari, costru iti con profilato  c traversine di 
libra presi d al com m ercio, e furono fa tt i  tu tt i  
i collegam en ti elettrici.

I)opo di cio fu  in iziata  la  costruzione del pae- 
saggio  c  dei vari particolari.

Q uando furono prese, nel mese di giugno. 
a leu n e  fotografie, l ’im pianto era g iå  pressoché 
finito. M an cava solam ente la  posa di parte  d ella  
linea re tta  di alim entazione, la  xnessa a  punto 
finale di aleuni com andi elettrici autom atici e 
qualche aggiu n ta  di particolari a l paesaggio.

P er gen tile  concessione d ell’Ing. B occalari 
siam o in grado di riprodurre oltre le fotografie 
g iå  m enziouate aleune illustrazioni riguardan ti 
le varie  fasi di costruzione.

D a lla  p ian ta  sono esclusi, onde non generarc 
confusione. la  linea tra m viaria  che unisce una 
zon a di v illeg g ia tu ra  con la  stazione e che pro- 
segue poi con un tortuoso tra tto  in sa lita  fino a  
un san tu ario  posto su lla  cim a di u ua m ontagua 
e la  linea filoviaria  che eollega la  stazion e con 
un popoloso villaggio .

V i sono in tu tto  due stazion i. L a  prim a é d i 
v a ste  proporzioni con  cinque b in ari di corsa. 
v asto  parco-m erci, deposito lo com otive  con piat- 
taform a girevole , e raccordo con la  linea tra m 
viaria . p artico lare q u est’u ltim o , del m assim o 
realism o, sia  d al la to  estetico , che da quello 
op erativo , dato  che p erm ette d i inoltrare o di 
ricevere carichi dalle zone m ontuosc serv itc  
d alla  tram via.

L a  seconda stazion e in vece  é d i im portanza 
secondaria  ed e s itu a ta  in  un p u n to  in  cu i la  
lin ea a doppio binario, onde oltrcp assare una 
zon a m ontuosa, d iven ta  a  sem plice corsa.

O sservando ora P im p ian to  d escritto  vedia- 
mo in prim o piano a  sin istra  la stazione 
secondaria, é in  arrivo un treno m erci tra in ato  
da un locom otore, m entre su l secondo binario 
c  in a tte sa  una lo co m o tiva  da m anovra chc 
sgancerå a leuni vagon i d a l treno in arrivo  desti - 
n ati a  q u ella  stazione, per m an ovrarli poi sul 
binario m orto. S u lla  destra d ella  foto  osser- 
viam o un grazioso lag h etto  alp in o  il cui fondo, 
op p ortunam en te rib a ltab ile , p erm ette l ’accesso 
a  u n a persona a lla  zona in tern a del plastico. 
A l cen tro si puo vedere l ’anello del capo- 
linea d ella  tram via. A l centro d e ll’anello 
il grazioso giardino pubblico. é a n ch ’esso r ib a l
tab ile . com e il lago alp in o. Q uesti p iccoli parti- 
co’lari tecn ici rivelan o la  cura e l ’in telligenza 
con cui c sta to  costru ito  il plastico.

Sul fondo a  sin istra  si n o ta  il v asto  scalo  m erci 
d ella  stazion e principale. A ltro  particolare in te 
ressante che si nota dal la  fotografia  é la  ben 
riu scita  fusione fra le  p arti in rilievo  e gli sfondi 
d ip in ti sul m uro.

V ed re tc  ancora il grande v ia le  alb erato , 
che conduce a lla  stazione, con lin ea  tram viaria  
e filoviaria. X o terete  in prim o piano il raccordo 
tram via-ferro via  e un ingegnoso sistem a, ancora 
non u ltim ato , d i incrocio fra  la  linea aerea del 
filobus e q u ella  d ella  tram via . I l v iad o tto  a  s i
n istra  a ttra v ersa  un lago  la cui aeq u a  e « vera  ».
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I lam pioni dol v ia le  sann tu tti  illu m in ati cou 
m icrolam padc. D ietro  la p ia ttafo rm a girevolc 
si notano o ltrc  lo sealo m erci, la  linea g iå  posata 
]>er il deposito locom otive il cui edifieio pero 
m anca ancora ; m anca anche, com e g iå  det to. 
rc le ttrificazio n c delle linee d ella  stazioue.

In  q u este pagine potřete facilm ente ricono- 
scere le varie  p arti del plastico durante le pre
cedent! fasi d i costruzione.

X on ostan te che il lavoro sia  orm ai ben avan- 
zato, m olto ancora rim ane da fare, poiché gli 
appassionati costru ttori non si accontentauo 
di una accu rata  sccnografia m a desiderano anche 
u n  perfetto  sistem a di com andi.

T*n particolare interessaute di questi sarii 
il controllo autom atico  della  linea tram viaria. 
per cui due v ettu re  funzioneranno contcm pora- 
neam ente su lla  linea arrestandosi a lle  ferm ato, 
incrociandosi nei tra tti di doppio binario c iu- 
vertendo il senso di m arcia sugli anelli dei capo- 
linea, senza b isogno di in terven to  d ell’operatore.

CIO CHE DA T E M P O  1 M O D E L L I S T I
Dal prossimo numero a puntate il nuovo manuale di LINSE TOSI:

COSTRUZIONE M O D E L U  01 FERROVIE “ H 0 „
di alimentazione ; h) segnalamento ; i) blocco automatico 
di linea ; l) funzionamento dei piani.

Cap. 7" - La trazione : a) funzionamento della locomotiva in relazione 
al modello ; b) motori elettrici, sforzo di trazione, peso ade- 
rente, velocitå ed ingranaggi ; c) tipo di costruzione di una 
locomotiva a vapore ; d) idem, di locomotore elettrico ; 
t ) idem, di automotrice (benzina ed elettriche) ; /)  elettro- 
treni articolati ; g) costruzione di tram.

Cap. 8" - il materiale rotabile : a) tipi di carrozze e carri al vero, car- 
rozze a due assi, a tre assi, a carrelli, carri merci e speciali ; 
h) Distintivi delle caratteristiche ; c) costruzione di una car- 
rozza passeggeri ; d) idem di carro merci chiuso od aperto ;
c) costruzione di carrelli e di sale molleggiate.

Cap. 9" - Opere ďarte - Costruzione di : a) impianti fissi delle sta-
zioni ; b) edifici civili ; c) ponti, viadotti, stradě, gallerie ;
d) vegetazione artificiale.

Cap. 10·' - Attrezzi : λ) caratteristiche dei metalli ; '») attrezzi da usare ; 
c) verniciatura dei modelli e dei piani.

Cap. I - Attrazione dei piccoli treni.

Cap. 2" - Scale e scartamenti : et) scale ; b) statistica ; c) spazi m i
nimi.

Cap. 3” - Misure standard : a) scartamenti in 16,5 m m . ; /») sagoma 
limite FS ; r) assi portanti e motrici ; d) respingenti ; c) ganci 
automatic!.

Cap. 4" - Piani di binario : n) Progetto di un piano ; b) stazioni ed 
impianti fissi ; c) paesaggio ; d) impianti mobili e fissi.

Cap. 5° - Armamento : et) binario semplice e doppio ; />) scambi e
comunicazioni ; c) scambi inglesi semplici e doppi ; </) in- 
croci ; c) catenaria aerea tipo FS ; /) catenarie varie e per 
tram ; c) terza rotaia laterale.

Cap. 6*' - Alimentazione : et) la corrente elettrica ; b) strumenti di 
misura e di controllo ; c) alimentazione terza rotaia centrale ; 
d) id. terza rotaia laterale ; e) id. terza rotaia apparente ; 
/) Due rotaie ; g) catenaria e combinazioni dei sistemi
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A PARIGI

AVIL CEMENT
D K L b A

A V I L  A D H E S I V E S  C O M P A N Y
SH E R M A N  O A K S, CAL- U .S .A .

AGENTE GENERALE PER V  IT  A U  A j

A L D I  G U I D O  - M I L A N O

L’adesivo insuperabile per il modellista
• PROVATELO!!! ·  RICHIEDETELO!!! ·

ALLA

AEROMICROSPORT
CARBONERA (Treviso)

CHE NE Ě SEMPŘE BEN FORNITA 

ED Ě A VS. D ISPOSIZIONE PER O G N I CH IARIM ENTO

Listino  inviando L. 30

" Pantera ■ P. L10'
II motore clip i modellisti italiani attendevano! 
Studiato e realizzato per modelli da velocita e parti- 
colarmente adatto per Automodelli - Mptoscafi - U. 
Control.
II motore italiuno che non feme confronti!

Caratteristiche
Cilindrata c.c. 10 - Potenza 8/10 di HP. - 15.700 giri al 
minuto. Peso totale 400 gr.

Dati costruttivi
Banco girante su due cuscinetti a sfere serie veloce · 
Albero in aeciaio speciale in unico pezzo - Camicia in 
MEEHANITE - Pistone in lega leggerissima con due fa- 
scie elastiche - Valvola rotativa posteriore - Carburatore 
a tromba - Funzionamento a Glow-Plug.

Condizioni di vendita
Consegne pronte, spedizioni immediate in lutlo il mondo. 
Prezzo F. T. L. 15.000 - Imballo speciale gratis - Garan- 
zia e istruzioni allegate.

Modellisti!! !  II ” Pantera-P.L. 10”  ě il motore che vi 
permettera di superare i piii ambiti record esistenti.

A E R O P IC C O L A
TORINO - Corso Peschiera, 252 - TORINO

(Catalogo ” TUTTO PER IL MODELLISMO”  allegando li
re 50 alia richiesta).

C0NC0RS0 INTERNAZIONALE 
PER MODELLI AD ELASTIC0

Il to sottem bre ha a vu to  luogo 
sulPacrodronio di Corm cilles cn 
Y exin , vicin o  P arisi, la prim a cdi- 
zione del " Concorso Intern ation ale 
per m odelli con m otore ad elastico  ··, 
gara  tipo ch allen ge creata  d alla  l'e- 
derazione X azion ale A eronautica 
franeesc, e d o tata  di una m agnilica 
Coppa che v icn c  assegnata alia squa- 
dra n atio n ale  Vincente.

T ale  gara  verrå ogni anno orga- 
n izzata  a  eura d ella  Federazione 
franeesc. Il rcgolam cnto převede la 
partecipazio nc di scpiadre nazionali 
eom poste di mi m inim o di tre cd un 
m assim o di sei m odelli.

A q u esta  prim a edizionc hantio 
p artecip ato  aerom odellisti di sei 
nazioni, e precisam cnte Francia, 
O landa. Inghilterra, Belgio, S v iz 
zera e Ita lia , per un totale  di circa 
25 m odelli.

P urtroppo la gara  é sta ta  a vver- 
sa ta  da una giorn ata  pcssim a : forte  
ven to . eielo m olto nuvoloso, di 
tan to  in tan to  un p o ’ d i p ioggcrella  : 
.giornata m olto sim ile a qu ella  della 
Coppa W akefield  1949 a Cranlield. 
In conseguenza di cio  m olto a lta  e 
sta ta  la percentuale di m odelli scas- 
sati, e bassa la m edia dei voli.

P articolarm en tc sfavo rita  dal mal- 
tem po e s ta ta  la  squadra ita lian a , 
form ata dai due torinesi M aina e 
Fea, e d al rom ano K an new orff, re- 
catisi a Parigi a loro spese, d ietro 
in vito  rivo lto  d a ll’Aero Club d ’ lta - 
lia  ai m igliori e lasticisti ita lian i. Pur 
essendo h an d icap p ata  in p arten za  
d al fa tto  di eontare su tre soli com · 
ponenti, ta le  squadra avrebbe a vu to  
buone p ossibilitå  di riuscita, essendo 
form ata da tre  buoni m odelli. P u r
tropp o invece, a  causa del tem po 
sfa  vore vole, le  buone speranze sono 
n au fragate  in un risu ltato , dicia- 
1110 pure disastroso. In fatti i due 
torinesi a veva n o  i loro noti m odcl- 
loni a  doppia m atassa, che tan to  
buoni risu lta ti hanno otten u to  in 
diverse” gare ita lian e, 111a che erano 
tu t t ’a ltro  che a d a tti a sop portare 
il forte ven to  a  raffiche. In fatti dei 
due solo M aina e riuscito  a  fare un 
discreto v o lo  di 2 ’49”  a l terzo lan- 
cio, quando il ven to si era un p o ’ 
calm ato.

Il m odello di K an new orff avrebbe 
forse a v u to  m aggiori possib ilitå, 
trattan dosi di un m odello piu v e 
loce ; m a purtroppo tale  m odello, 
costruito  in fretta  per questa com- 
petizione, non era m olto a punto ; 
in oltre  ha perso un lancio a  causa

del R egolam ento che non am m et- 
te va  false partenze, per cui b asta va  
un ’im bardata in d ecollo  causata  
dal vento per perdere un  lancio.

R isultato  to ta le  : nessun ita lian o  
nci prim i 10 posti, c  PI ta lia  a l l ’ul- 
tim o posto nella classifica per n a 
zioni. R isultato  non ccrto  m olto 
confortante ! Pazienza ! Purtroppo 
nelle gare acrom odellistiche ha v a 
löre decisivo il fa tto re  fortu n a ! 
Com unque Pim pressionc d estata  da- 
gli aerom odellisti italian i sui con- 
correnti stranieri e sta ta  buona, ed 
i m odelli ita lian i sono sta ti am m i- 
rati, sia com e concezionc che com e 
costruzione.

I<a gara ě sta ta  v in ta  d all'o landese 
D yk stra , seguito d a ll’a ltro  olandese 
De Jong. T rion fo d ell’O landa quindi, 
che ha con q uistato  la C o ppa. D a 
notáre che sia  g li olandesi. com e i 
francesi e i belgi a veva n o  m odelli 
del tipo n otáto  in tu tte  le  com peti- 
zioni intern azion ali. eioe m olto s ta 
b ile , anchc a  scap ito  d elle  d oti di 
v o lo  ; m odelli a d a tti a l ven to che 
pare im peri su q u elle  regioni. T erzo 
é  arriv ato  l ’inglese K van s, con il suo 
noto W akefield  secondo classificato 
a lia  Coppa W akefield  1950 ; ottim o 
m odello d alla  b ella  linea, co stru 
zione c rifinitura a m m ire v o li; d oti 
di vo lo  o ttim e, bellissim a sa lita  
e ottim a p lan ata , n otevole il di- 
spo sitivo d i messa in bandiera delle 
pale  d ell’elica  a scatto  libero.

S fortu n ato  il cam pione francese 
M orisset , che ha perso un suo m o
dello al prim o lancio, dopo un vo lo  
di o ltre  cinque m inuti ; m entre con 
un a ltro  m odello riu sciva  a piaz- 
zarsi a l sesto  posto.

I m odelli dei due olandesi prim i 
classificati erano di tipo W akefield  
(da notáre che la  m aggior p arte  
dei m odelli presenti sul cam po erano 
di tale  tip o , tranne gli ita lian i e 
pochi a ltri), fusoliera a cassetta , 
a la  sovrap p osta  a  doppio diedro 
a lqu an to  forte , e lica  a  scatto  libero 
non m olto grande, basso q u a n tita 
t iv e  di elastico  (80-90 gram m i), 
scarica a lq u an to  veloce.

I/o rganizzazion e cu rata  d alla  Fe- 
derazione N azion ale A eron autica , 
nella persona del suo Segretario 
M. C h ap art, é s ta ta  o ttim a . I 
concorrenti sono sta ti a lloggiati in 
buoni alberghi e hanno m angiato 
ottim am en te in  buoni ristoranti. 
I l  trasporto  su l cam po é sta to  ese- 
gu ito  eon un com odo torpedone.

LORIS KANNEWORFF

U N A  P R E C IS A Z IO N E

II signor Linse Tosi, domiciliato in Bologna, Via S. Stefano I I, rende 
noto di aver da tempo rassegnato le dimissioni dalla ■· Associazione 
Italiana Modellisti Ferrovie in Miniatura e quindi anche da " FER-  
M O D EL··. Chi desiderasse notizie della predetta Associazione puö ri- 
volgersi all'lng. C. Sabelli - Via Pietramellara, 28, Bologna.
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C R O N  A C H E
Reggio Calabria

In  questi giorni, su ll’acroporto 
locale, si ύ d isp u tata  una in teres
sante m anifestazione aerom odelli- 
stica  riservata  ai veleggiatori e 
m otoniodelli.

L a  gara  e s ta ta  q u an to  m ai tcm- 
pestosa a  causa delle pessim e condi- 
zioni atniosferiche carattcrizzate  da 
ven to  forte e a raffiche e da fre- 
q u en ti v o rtic i d ’aria  ; tu tta v ia  nel 
corso dei lan ci qu asi tu t t i  g li acro- 
m odelli presenti scgn avan o d iscreti 
tem pi di volo.

D egni di n ota  il m otoinodcllo con 
m otore M ovo 1) . 2 di K tto re  V a 
sques e i v e leg g ia to ri d i D iano, 
M odaťferi, G ian greco, ('»into ed a ltr i 
del corso di aerom odellism o della 
scuola  di A v via m en to  Com m crciale 
« \'enezia  T ren to  ».

Grande im pressione ha suscitato  
il b ianco celeste m odello con M ovo 
D. 2 realizzato  da S alva to re  P apale : 
in fa tti d etto  m odello e sa lito  rapi- 
dam ente in can d ela  verso l ’azzurro 
cielo portandosi in 30”  di funzio- 
nam ento del grup po propulsore ad 
una q u ota  v a lu ta ta  di 230 m etri, 
in iziando in segu ito  una lentissim a 
p la n ata  percorrendo circa  7 K m ., 
ro tta  sud o v est, e segnando un 
tem po di o ltrc  1 7 ’ .

Un vecch io  nom e  
torna sul m ercato

AVIOMMIIIIIIA
COSMO

S. R. L.

con  una nuova  
organizzazione

Modelli di aerei 
Modelli di navi 
Modelli di treni 
Modelli di auto

e tutti i loro accessori
★

Servizio assistenza 
R I V A R O S S I 

★
La migliore produzione ita· 
liana ed estera — Richiedete 
il nostro listino illustrato in· 
viando L. 100 in francobolli

Roma-Via S. Basilio, 49/a
Tel. 43.805

1 / interessante aerom odello a m o
tore e sta to  p ro g ctta to  e costruito  
p er in tero  d a l b ra vo  aerom od ellista  
S a lv a to re  Papale.

A q uesta com pctizione hanno par- 
tecip a to  num erosi aerom odellisti di 
R eggio  C alabria c M essina anche in 
v is ta  dei ricclii přem i posti in 
p alio  dal Com itato  O rgan izzatorc.

L a  gara ě sta ta  m olto ostacolata  
d alle  pessim e condizioni atm osfe- 
riche : in fa tti si sono a v u ti inci- 
d en ti piu o m eno gra v i durante il 
p ilo taggio  e so ltan to  i telecom an- 
d ati d i D em etrio M orabito c  .Sal
vato re  Papale hanno po tu to  com - 
piere i giri regolam en tari ad  1111a 
velo citá  ca lco la ta  risp ettivam en te  sui 
100 K m . e sui 60 K111.

A  Pescara:
La « Coppa Abruzzi»

S u ll’A croporto di Pescara si č 
sv o lta  la seconda edizione della 
« Coppa A bruzzi », il giorno 20 ago- 
sto  u. s. V i hanno p artecip ato  
squadre e in d ivid u ali d i R om a, 
Pescara, ('»uidonia, B ari. I/A q u ila  
e A bbiategrasso , per un to ta le  di 
26 eoncorrenti, n elle  tre  categoric. 
Sono pochini, in v erita , 26 concor- 
ren ti. e ci si dom anda il perché di 
q uesta scarsa partecipazio nc.

P arecchi bei m odelli si sono fa tti 
notáre in questa gara. Principal- 
m ente il veleggiatore del g iovan c 
Annoni, gia conosciutissim o. e la 
n uova costruzione d i Cucinella di 
('»uidonia, un 4 m etri d alle  lince 
arm oniche, m a non troppo, 111a 
d alla  p lan ata  bellissim a, len ta e 
sostenuta. A vreb be forse m eritato 
la  v itto r ia , se non a ltro  per la  rego- 
larita  dei tem pi di vo lo . Il modello 
di P'aiola, poi, tu tti lo conoscono e 
sanno che cosa e, com e é fa tto  e 
com e vola. X ci m otoniodelli si pub 
am m irare quello d i Di P ietro , che 
ha su ll’a la  un curioso affare a forma 
di d eriva , assai gran de che servi- 
rebbe a scongiurare il pcricolo di 
una v ité . Perb non gli ha im pedito 
di com pierc una p icch ia ta  in verti- 
cale a tu tto  m otore, con conseguenzc 
che qualsivoglia  aerom odellista  pra- 
tico  di queste faccende, saprá im- 
m aginare. X ei m odelli a  elastieo 
assai n o tati tre  o q u attro  W ak e
field e i nomi dei proprietari si 
possono leggere a l principio della 
classifica d i catcgoria . Pure n otata , 
nel cam po degli elastieo, la  rottura 
di ben q u attro  m atasse, su sette 
m odelli presenti. X c l com plesso 
e sta ta  1111a bella gara, anche 
se ha dato qualche delusione ai 
pescaresi. X o te v o lc  il 20 lancio  di 
A nnoni, di 1 9 '2 7 " ,  scom parso in 
altezza-lon tan an zá. U na particolarc 
m enzione m erita il tenacissim o e 
sfo rtun ato  Pace di A q u ila , costrut- 
tore di un bel m otom odello con 
D elang 30.

.... ·· -<

C m p o r i  u  z n
M i l a n o

V i a  S. S p i r i l o ,  5

if

i i

DUTA SPECIALIZZATA 
PER TRENI MODELUSMO

Listino N. 1

#  Profilato V ignola  scart.: 0, ferro . L. 110 m l. 
» » » 0, ottone . » 150 »

tam ento H O , in faesite (m ateriale non sog-
getto a torsioni e piegature):
seam en ti d iritti lunglii 60 cm . . L. 80 —

curvi 0  76 . )) 80 —
» .. 0  90 . . 90 —£
)) » 0  104 . . . . » 95 —

Í » » 0  118 . 100 —

(ogni cerchio  ě  form ato da 8 pezzi)

• Traversine in legno castagno, o tig lio : tg

m m . 1 0 x 7 0 x 7  alt. (cad .) . L. 3 — ? :

m m . 10 X 70 X 5 alt. y> . » 2 — S:.

• Scarpette, per b loccaggio rotaia profilata alia tra-
11

versin a: fål
in ferro, FG M , per attacco 2  rotaie giä in scar- |ϊ

tam ento 0 ...................................... . L. 7 — lil
in ferro, FGM , sem p lice . » 3 — | |
in ferro, FEM , sem p lice . . » 4 —

• C biodin i, per il fissaggio d elle  scarpet .

te (la  busta di gr. 30) . » 50 —

• Profilato in ottone n iohelato , per scartam en-
to H O ................................................... L. 121 m l. A ,

• T raversino in fibra nera, in striseie 1ungbe cen-
tim etri 70, per la esatta posa del b inario , sia
curvo n ei d iam etri di 76 - 90 - 104 - 118 cm . 
d ie  d iritto  (al p e z z o ) ......................... L. 100 —

•  M assicciata: Fondo di posa del b inario per scar-

,fi Per ordinazioni. inviare un terzo  anticipate, il saldo 
f j in contrassegno.

U · ·

TU TTI I N O STR I P R O D O T T I SONO G A R A N T IT I

C om plete assortim ento di tutti i tipi e m odelli di 
treni e pezzi staccati.

Per (tualsiasi fabbisogno rivolgetevi fiduciosam ente.
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mOOELLISTI! ORTIGIAHI!
A ffre tta tev i ad acquistare 
il nuovissimo

seghetto
Leonardi
Brevettato col n. 432 - Fteg. 45

Polen za W a tt 80 - Voltag- 
gio a richiesta - Profonditå 
cm. 30 - Peso Kg. 4,800

Taglia log no dolce fino a 
mm. 30 - Icgno důro fino a 
mm. 12 -Metallo fino a mm. 2

B a n c o  fu s o  in  g h is a  ~  p ia tto  
in  a l lu m in io  fu s o  e r e tt iň -  
ca to  - s o s p e n s io n e  c o m p le -  
ta m en te  in  g o  m m  a - m o r 
se tto  p o rta  la m e  sn o d a to  -  

co rsa  d e l la  la m a  r e g o la b ile  
-  S is te m a  b rev etta to  d i  s p o -  
sta m en to  d e lla  la m a  v ib ra n tě

Solo fino al 31 dicembre 

ě in vendita al prezzo di

Inviare per preno- 
tazione L. 1000 
II r im a n e n te  
d e l l ’ im porto, 
p i u s pese di 
imballaggio e di 
s p e d iz io n e , in 
contrassegno.

Consegna immediata 

G a r a n z i a  8 mesi

II foglio descrittivo con le nořme 
per manutenzione ed uso, in 

vendita a L. 30.

In d ir iz z a r e  r ic h ie ste , ch ie d e r e  p r e 
v en tiv i e  d etto g li s c r iv e n d o  a l

LABORATORIO Dl PRECISIONE

L E O  N A  R  D  I
ClRCONVALLAZIONE CASILINA, 8 
Tel. 768707 ROMA

A E R O M O D E L L I  P ia z z a  S a le rn o  8
-  ROMA

PI P Ú LIO  di G. La M anliu : Bellissim a reali/./.azione di un ap-
p a m -ch io  ad c laslico  eonipletam ente in halsa, gia m onta- 
lo  pron lo  per il v o lo . λ iene spedito in seatola. Prezzo

L . 1.200
T avola eostrnftiva della goletla V IT T O R IA L. 300

SC A TO LE  DI M O N T A G G IO

V Z  16 Id rom od e llo  ad < lastieo da cm . 60 . L . 2.000
C A B . I” V eleggia torc da cm . 1 1 0 ......................................... L . 1.000
K . 2R M odello  ad elasíieo da eni. 63 . L . 1.400
M A C C H I 308 ad e l a s t i r o .................................................... L , 1.000

J a s  to  a s s o r t im e n to  d i  m o to r i  in g le s i  e  a m e r ic a n i .

M O T O R I D I PR O D U ZIO N E N AZIO N ALE

G. 19 da c .e . 4,82 ne lič  dne version i: ad auloaeeensione ed a
i n c a n d e s c e n z a .............................................................. L . 8.500

GB 17 da c .c . 10 a dopp ia  versionc . . . . L . 12.500
GB 16 da c .c . 6 au loaeeensione . . . . . L . 7.000
G . 20 da c .c . 2,5 g low -p lug  . . L . 5.800
OSAM  da c .c . 2,5 auloaeeensione . . . . L . 5.800
Pom petla com pleta per m iscela . . . . . L.  800
S IR IX C O L  - Siringa praliea ed eronom iea per collante

L . 500
E L E T T R O T R .A F O R O  l In e le io llil : R ealizzazione perfetta : si

forn isce  per qualsiasi vollaggio L . 9.800
G L O W -P L U G  - Faranda garanlila . . . . L.  350
B A T T E R I A  per m otorin i a candela ineandeseente · Tensione

2 v o lt ; Caparitä 10 Α ιηρ./o r a  . . . . L . 2.500

Non si spedisce materiale senza anticipo.
Non si accettano ordinazioni inferior! a L. 500.

1N T E R P E C L A T E C I PE R  Q U A L SIA SI L A V O R O .

Risparmierele lempo, denaro, 
disillusion!, realizzando le nosLre 

scafole di monLaggio
M odello U .C ontroll del M acchi MB 308 in scala 1 /10  
per m otori da 2 a 6 cc. - Scatola com pleta  di tutti i 
pezzi com preso: co lla , vernice, co llante . d isegno, ee,c. 
- L: 2.990 f .d.p.

R ich iedendo il nostro nuovo cat a logo illustrate contro  
invio di L. 100, ai-rete a disposizione una vasta 
gamma di scatole di m ontaggio, m otori italiani e stra- 
nier i e ac.cessori di ogn i genere.

AVIOMODELLI - Via G. Grandi, 25 -  Cremona

A .A .  A .  A .A .  A . A .A .  A .A .  A . A . A . A .

Tariffa di pubbliciťa 
per questa Rubrica

L. 25 a parola · in neretto L. 30 - maiuscolo L. 35

AAA A LI DI GUERRA 1943, rile- 
gato mezza tela L. 850. - Modellismo 
Piazza Ungheria 1 - ROMA 
AA AQUILOXE offriamo annate 
soiolte, complete mai sřogliate, 1034 
L. 600 : 1937 L. 900 ; 1942 L. 1.200 
Y.iglia a Modellismo Piazza UngLic- 
ria 1 - ROMA.
A A  AQUILOXE rilegato tutta těla 
annata completa 1043 (uniea rarissi- 
ma) L. 1.400. Model li smo Piazza 
Ungheria L - ROMA.
AA II. YOLO IX  ITALIA rilegato 
in tela pagine 400; esemplare raris- 
simo L . 1.500. Modellismo Piazza 
Ungheria 1 - ROMA.
AA L ’ALÅ D ’ITALIA annata com
pleta 1043 rilegata in tela L. 1.000. 
Modellismo Piazza Ungheria 1, ROMA. 
AA LA GUERRA TXTEGRALE del 
Gen. G. D oi.het: volume di paginc 
400 L. 500. Modellismo Piazza Un
gheria 1 - ROMA.
AA Ancora poche decine di pacchi 
balsa contenenti 150 listclli (3x3, 4x4, 
5x5) e  00 tavolette (mm. 1,2 e 3) 
per solo L. 2.200 ř. d. p. Affrettate
vi !!! AYIOMODELLI Cremona - Yia 
G. Grandi 25.

Laboratoří!)
costruzioni modeinstiche

REGGIAKI & ΡΕΠΠΑ
T O R I N O

CORSO ORBASSANO. 32 - TEL. 32.654

Φ Un completo assorti- 
mento di attrezzature 
per modelli navalí an- 
tic/ii e moderní; tutti 
gli accessori per costru- 
zioni auto e navimodel- 
listiche.

φ  Una interessantissima 
serie di disegni di mo
delli navalí a motore, 
a vela e statici.

φ  Una completa allrezza- 
tura per eseguire accu- 
ratamente qualsiasi ri- 
parazione o trasforma- 
zione motori.

φ  Modelli finiti di auto e 
navi per mostre od espo- 
sizioni - Plastic i - Dio- 
rami.

Φ  Sconti speciali per ri- 
venditori - Catalogo ge
nerále L. 50 * Per in- 
formazioni unire L. 30 
in francobolli.
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AEROMODELLISTI
AUTOMODELLISTI
NAVIMODELLISTI
TRENOMODELLISTI

Mnriplltemn ·' ,’un,ca rivis,aIT IU U C IlId lI lU  Italian« (Micala 
esclusivameiitp a voi.

Modellismo eňrmitc di tutte 
le nov itå modellistiche (lei mondn. irrazie 
alia sua nttima rete di corrispondenti e 
di collaborator!.

Abbonandovi
— Ci consontirctc di migliorarp aneora la quantity e la 

qualita del (‘(mtenuto.
— Aequisterete la rivista ad un prezzo notevolmente infe- 

riore; 12 numeri a L . 200 =  L . 2.400. Risparmio netto 
dl 500.

-— Rieeverete la rivista con notevole anticipo rispetto alle 
edicole.

— Sarete čerti di non perdere nessun numero della collezione.
— Rieeverete la rivista non per un anno, ma per 12 o 6 

numeri.
— E sopratutto. ci aiuterete nel non íaeile compito di svi- 

luppare, potenziare e divulgarp il modellismo!

A h h n n a t p v i  I D’abbonamento a 12 num. costa L. 1000 ; 
m i U U I l C U G V I .  a 6  num. L. 1000< Effpttuate le rimesse

a mezzo vagli« indirizzando a :

Edizioni Modellismo
Piazza Ungheria. 1 - Roma

H e r n a
*  Circonvaltazione Casilina 8 

Laboratorio meccanico di precisione T e l e t o n o  768707

Vdáni in bronzo godronati, peso gr. 200-350-400 rispettivam en te a l 
prezzo d i L. 40 0 -5 0 0 -6 0 0 -

Snodi cardanici in a cciaio  cem eňtato per autom odelli e m otoseafi a l 
prezzo di L. 800.

Snodi a sféra in a cciaio  cem entati com e sopra L. 600.
Supporti per eliche in bronzo, per m otoseafi L. 350.
Eliché bipale in allum inio, tipo am ericano sinistre diam . m m . 30-40- 

45-50-55-60-70-75. risp ettiv . L. 400-450-500-550-600-650-800-1000.
Eliche tripale in a llum in io, sinistre diam . mm. 40-50-60-70, risp e ttiv a 

m ente 450-500-800-1000.

Riparazioni di qualsiasi motore e lavori meccanici in  genere

A g g i o r n a t e  l e  C o l l e z i o n i
Per completare e mettere in ordine le collezioni di « Model

lismo » non aspettate sempře domani! Domani i numeri arretra- 
ti, diventando sempře piu rari, eosteranno di piů, o saranno 
esauriti. Provvedete in tempo, dunque,- spedendo ordinazioni e 
vaglia alle «Edizioni Modellismo», Piazza Ungheria n. 1, Roma.

Gli arretrati vengono spediti FRANCO DI PORTO ai se- 
guenti prezzi:

N. 1 (poche copie rare da noi rintracciate con fatica) L. 400
N. 2 esaurito.
Dal N. 3 al N. 5 (cadauno)......................................... »  50
Dal N. 6 al N. 26 (cadauno)......................................... .... 100
Dal N. 2 7 .......................................................... . . »  200

£ > e c n a v d i

I L  M I G L I O R  A C R O B A T I C O  D E U R O P A  

I MB A T T U T O  IN C A MP O  I NTERNAZI ONAL E

ERTIGIJV1E
PIERO GIVE SI

10 ore
di facilissima 
costruzione

- maneggevole - 
adatto anche per 

i principianti

V IN C IT O R E  A L :  G R A N  P R E M  1 0  D l  L I O N E  
CIORNATE AEROM. AMBROSIANE  
COPPA M IN ISTERO  DELLA DIFESA  
T R O F E O  C A R L O  D E L  P R E T E

per motori 
di 5 o 6 cm?

TAVOLA C0STRUTTIVA IN G R A N D E Z Z A  N A T U R A L E  CON  
T U T T E  LE N O R M E  C O S T R U T T I V E

INVIANDO VAGLIA Dl LIRE 3 0 0  A : PIERO GNESI - PIAZZA S. GIUSEPPE, 3 - PISA

—  Diitrib.: A.G.I.R.E., Viale Giulio Cesare β, Roma —GASTONE MARTINI, Dirett. Resp. —  Autor. Co mm. Naz. Stampa dell’ll-e-45 Årti Graflche A. Chicca - Tivoli (Roma}
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di una nota lo com otiva  a vap ore aerod in am ica  tipo  
« ATLANTIC » d ella  « M ILW A U K EE R O A D  » A m ericana

L 442 - SERIE BLE - L. 11.800 : :  Inversion»» automatira 28 V 
minazione ::  Funzionamento 16-18 V.C.A.
L 442/R - SERIE ROSSA - L. 7.900 ::
Inversione automatira :: Funzionannmto
M 2 v.c.A .
SM 142 · L. 6.800 - (.m ur
"Opra ma in scatola R  írot>;v
di montagpio.

OFFICINS MINIATURE 
ELETTROFtRROVIARIE

V i a  C o m c i í i a i i o n e  74 Cømo


