


FIAT G 80
(Turbogelto De Havilland "Goblin 35")

II nuovo a e ro pla n o
p e r scu o la  ed a lle n a m e n to  caccia

monopiano metallico ad ala bassa, 

bi posto, bicomando con posti in tandem

t previtta anche la versiona  dell’aerop lano col 
tu rbogeno  Rolls-Royce "N e n e "



ODEL
Se dovessim o basarci soltanto sui risultati di una recente competizione milanese 
a carattere internazionalé, potrem m o dire che si ě ormai spento ii fuoco di pa- 
glia dei modelli V .V .C .; tuttavia, la realtå non dovrebbe essere molto lontana
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sa, in piena notte.

Ogni tanto salta fuori qualchj; appassionato di 
modelli vincolati . i  n volo circolare (qiielli aggeggi 
che taluni si ostinano a čhiamare U control o tele- 
comandati ed altri... sassi legati ad un .filo !) il  
quale shraita e protesta perché i  dirigenti delVae- 
romodéllismo nazionale' dånno poca importanza 
alla categoria che é il -solo ineubo dei loro sogni 
tempestosi. Questi signori vengono a dirci che non 
bisogna dimenticare una categoria cosi impor- 
tante come quella dei modelli vincolati V . C. e par- 
ticolarmente la classe dei modelli da velocita. M a  
non s i rendono conto del fatto che, per organizzare 
una gara, la quale costa quattrini, é necessario 
poter contare su un certo numero di concorrenti. 
N on si rendono conto di questo fatto importan- 
tissimo.

Ebbene ? Da lungo tempo si sapeva che a M ilano  
vi sarebbe stata la I I  edizione delle Giornate Am - 
brosiane e che essa comprendeva, oltre alla gara 
di precisione della Coppa M O V O , anche i  mo
delli vincolati in  volo circolare, categorie velocita 
ed acrobazia. Gara a carattere internazionale, 
prem i soddisfacenti: ottima occasions per cer- 
care una affermazione, per tentare di baltere un  
primato, per partecipare ad una bella gara.

Se ora andate a vedere leclassifiche appren- 
derete che, eccettuala la vittoria nella classe A , 
le altre due categorie sono state letteralmente do
minate da concorrenti stranieri, i  vart assi ve- 
nuti dalla Francia e dalla Svizzera, i quali hanno 
vinto e spadroneggiato. N oisiam o stati a guar dare.

Che fine ha fatto la nostra bella generazione di 
velocisti, da Tacchella a Ridenti ? E d i  nuovi, 
gli credi di un passato glorioso ? Silenzio. Perché 
in  Italia, i l volo controllato. e stato. un fuoco di 
paglia. Rim ane i l  vecchio Gnesi, i l  quale ě diven- 
tato un professionista. Lo vedete sui cam pi di 
gara a tenere cattedra, come un professore con 
quaranfanni di insegnamento, e tutti pendono 
dalle sue labbra. Superstite di una stirpe tramon- 
tata, e rimasto solo, e sembra che ci viva con i  suoi 
acrobatici. M a anche lu i ha abbandonaio la velo
cita, e passato ad una categoria piucom oda epiii 
divertente, una categoria che e la migliore per dare 
le palpitazioni alle folie, e la piu redditizia.

Quando papá Travagli tiro fuori i l  modello 
U-control (allora s i chiamava solo cosi, nel 1946), 
sembrava che Γ aeromodellismo sarebbe stato let
teralmente rivoluzionato. S i  pensava ad una era 
nuova, nessuno piu degnava d'uno sguardo il  
volgare veleggiatore, Vinutile modello ad elastico, 
Γingannevole motomodcllo. N on s i parlava che 
di U-control. A quell'epoca le gare s i facevano 
ed ottenevano un certo successo : i  dirigenti del- 
Vaeromodellismo sarebbero stati letteralmente lin- 
ciati dalle folie se solo avessero appena trascurato 
i  velocisti. P oi, lentamente, gli U-control sparirono, 
qual lume di candela ' che s i spegne pian p ian ...

Ě  sciocco, oggi, pr ender sela con i  dirigenti che 
non organizzano le gare. Coloro che alzano la voce 
dovrebbero prendersela prima con i  colleghi che 
■ non vogliono piu  sentir parlare di modelli da 
velocita (e sono dei bei tip i, costoro ; dopo aver 
fatto tanto, dopo i  successi che hanno potato olie
ner e, é proprio sciocco piantar tutto li !), riconqui- 
starli, oppure procurarne di nuovi, far s i che l'at- 
tivitá tor n i a fiorire, che s i  possa nuovamente 
parlare di raduni e di gare riservate a quei mo
delli : allora si potranno organizzare le gare, ed a 
queste gare potrá anche ar rider e i l  successo.

N é  c i vengano a dire che V una attivitå non pud 
vivere che con la morte delValtra : in Francia, in  
Inghilterra, negli S . U. entrambe proseguono sulla

loro strada, ognuna di esse ha i  propri validi fau
toři, esse prosperano e progrediscono normalmente, 
senza pestarsi i  piedi a vicenda.

M a cerchiamo in  ogni modo di evitare i l  ripe- 
tersi di quanto avvenuto a M ilano, nelle Giornate 
Ambrosiane. Qualcosa di sim ile accadde giá V anno 
passato, con la vittoria di uno svizzero nella clas
se C : s i  trattava, probabilmente, di un ammoni- 
mento, e noi non abbiamo saputo tenerne conto.

Ricordiamo agli aeromodellisti tutti che, nelle 
gare del concorso nazionale che avrá luogo alia, fine

UN NUMERO SPECIALE
dedicate alla

COPPA WAKEFIELD 1951
sarä in vendita alia fine di luglio in tutte 
le edicole a l prezzo di

L. 150
Oltre alia fotocronaca della gara saranno 
contenuti interessantissimi servizi, intervi- 
ste ed articoli speciali. P agg. 16, copertm a 

a  2 colon.

Agli abbonati questo numero viene inviato in 
omaggio /

Aeromodellisti! Non perdete il n. 40 di M o- 
dellismo » !

di settembre [in localita non ancora precisata del- 
Γ Italia centrale), sono comprese anche le prove 
per modelli vincolati, sia da acrobazia, che da ve
locita.

T orneremo sulVargomento dopo aver ponderato 
Vešito d i quelle gare. Vorremmo. augur a rd  di po- 
tervi tornare parlando fiduciosamente dei modelli 
vincolati; ma siamo molto perplessi. A g li aero
modellisti, ai velocisti, i l non facile compito di 
rinfrancarci, d i dimostrarci che stavamo sbagliando 
stendendo queste note.

G 1 A M P IE R O  J A N N I

DalTanalisi dell’aeromodellismo italiano: velo
cisti, tracce. Chi non ricorda questo signore che 
ora, comodamente seduto sulla « Mondial», ap- 
pare furtivamente su qualche campo di gara ? 
Per la cronaca, il bimbo ě il figliolo di Gigi Calza, 
Tuomo a sinistra.
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L A  S Q U A D R A  I T A L I  A N A  A L L A  W A K E F I E L D  1 9 5 1
Per la massima competizione aeromodellistica mondiale le selezioni si sono  svolte in un ambiente 
ideale : la squadra che va in Finlandia ě quanto di meglio possa offrire I’aerom odellism o italiano

-------------------------------------------------  ( D a l  n o s t r o  i n v i a t o  G I A M P I E R O  J A N N I )  -------------------------------------------------

N on cåp ita  a  tu tt i  d i tro varsi prim a delle cin 
que d el m attin o  su un cam po d ’aviazio ne per 
assistere ad  u n a gara  di m odelli v o la n t i ! Noi 
siam o s ta ti tra  quei pochi fo rtu n a ti (se possiam o 
dire cosl, per essere s ta ti sco d ella ti dal letto  
a lle  4 del m attin o  !) i q u ali erano con ven u ti a  Pisa, 
su ll’aeroporto d i San  G iusto, per la  selezione na- 
zion ale d i Coppa W akefield .

In  F in lan d ia , d o ve  nei giorni 7-8 luglio  si svol- 
gerå  la  X I V  edizione della  m assim a com petizione 
aerom od ellistica  m ondiale, i lan ci vengono ef- 
fe ttu a ti d i n o tte, d alle  19 di sera a lle  8 del m at
tino, in u n a tenue luce crepuscolare ; um idita, 
aria m orta, com p leta  assenza di ascendenze. Per 
cercare d i ugu agliare ta li condizioni am bientali 
e per prescegliere quindi i m odelli m aggiorm ente 
a d a tti ad  u n a g a ra  d i ta l genere, era  s ta to  deciso 
che le  selezioni si sarebbero sv o lte  n e lla  tarda 
serata del 2 giugn o e nelle prim issim e ore del 
m attin o del 3. A  ta le  scopo la  Comm issione cen
tra le  per l ’A erom odellism o a v e v a  con vo cato  una 
ven tin a  d i elem en ti d i p ro v a ta  ca p acitå  : coloro 
che g iå  a ve va n o  fa tto  p arte  d i squadre nazionali 
W akefield , i m igliori classificati nelle m aggiori 
com petizioni del corrente anno e qu alch e a ltro  
elem ento notoriam en te esperto. P e r  cio che con- 
cem e i criteri segu iti n ella  sce lta  dei fo rtu n ati 
asp iran ti a lla ... m aglia  azzu rra , i tem p i d i volo,

Foto in a lto : 1) H col. Alberto Leardi appare abba- 
stanza soddisfatto del sno modello. - 2) Ferruccio Cas- 
sola ě invece piuttosto accigliaro... ma non si sa m ai! 3) Π modelo del romano Faiola. - 4) Giulio Pelegi ha 
fomito delle ottime prove con il suo solidissimo mo
dello. - 5) Il romano Lustrati dal modello a fusoliera 
«marmorizzata ». - 6) Ě troppo conosciuto, per essere 
presentato, l ’nomo che per 10”  non ha vinto una Wa
kefield.

pur considerati seriam ente, hanno rappresen- 
ta to  un fa tto re  in d icativo , basandosi il giudizio, 
o ltre  che su lle  q u a litå  di vo lo  del m odello, anche 
su lla  sicurezza, su lla  cap acitå  agon istica  e sulla  
esperienza del costru ttore.

I lan ci hanno cosi a v u to  inizio alle 18,30 circa, 
con un ven to  teso di libeccio, cielo m olto  nuvo- 
loso con tendenza a ... p iovere ! I concorrenti 
sono s ta ti p iu tto sto  cau ti nel caricam ento delle 
m atasse, ten tan do d i non perdere i m odelli a lia  
prim a uscita. D iciam o « te n ta n d o », poiché d i
versi apparecchi se ne sono and ati per i fa t t i  loro, 
nonostante gli sforzi e le raccom andazioni dei 
r isp ettiv i proprietari. A lcu n i sono s ta ti recupe- 
r a t i : é il caso d i P elegi, di U ustrati, di Sadorin 
e qualche altro. M a qu alcu n o é scom parso a lia  
v is ta  e n u lla  c ’é sta to  d a  fare : é il caso d i K an - 
new o rff e d i G nesi. P elegi, a l m attin o succes
sivo , a v e v a  ancora perso il m odello, dopo un 
vo lo  d i o ltre  5 ’ ; esso v en iv a  fortu n atam en te  
rin tracciato  piu tardi, d uran te una «b a ttu ta  » in 
grande stile .

A l  col. Ueardi v a  il m erito del m iglior tem po 
rea lizzato  nella serata  : un bel 3’48”  che, con- 
g iu n to  con i precedenti b rillan ti successi n azio 
n a li ed in tem azio n ali, g li h a  concesso il passa- 
p orto  «ad  honorem  » per la  F in lan d ia .

V erso sera, sul tard i, il ven to  h a  com ineiato a 
ridursi d ’intensitå. M a, calando il vento, ca lav a  
anche la  n otte, e seguire i m odelli d iven tav a , per 
T ion e e B a rth el, u n ’im presa sem pře piu  diffi
cile. I^a d istan za, la  foschia, l ’oscuritå  contribui- 
van o, ta lv o lta , a  perdere di v is ta  l ’apparecchio ; 
i tem pi segnati a lia  sera, quindi, vanno presi in 
considerazione, tenendo presente quanto sopra 
d etto . A lle  20,30 circa  sono s ta ti chiusi i lanci, 
perché orm ai proprio non ci si ved eva  piu. In u 

tile  dire che l ’u ltim o a  lanciare ě sta to  Cellini ; 
T ione si era  a llo n tan ato  per p oter seguire m eglio 
il vo lo  del m odello il quale, poi, si ě lim itato  
a ronzare su lla  testa  del co stru tto re  per il m o
des to tem po di i ’ i 8” . «Un o tta v o  di c a r ic a ! », gri- 
d av a  il C e llin i; i le tto ri possono im m aginare le 
reazioni d i T io n e....

T iran d o le som m e, dopo questo prim o « round », 
p otevam o n o táre  com e, dopo il tem po d i Ueardi, 
c ’erano ancora due o ttim i 3*35”  di F a io la  e di 
Gnesi, due 3 ’34”  di Cassola e Pelegi. Q uindi, cena 
nella m ensa ufficiali d ell’aeroporto e poi d i nuovo 
a  Pisa.

A l m attin o, com e abbiam o d etto , sveglia  alle 
4,30. I*a sveglia , ad  essere esatti, non c ’é sta ta  
per t u t t i : i rom ani, ad  esem pio, se la  sono spas- 
sa ta  ad aggiu stare  durante la  n o tte  l ’a la  del m o
dello d i F aio la , dan n eggiatasi in un a tterraggio  
su un filare d i v it i, e, nello stesso tem po, hanno 
p ro vved u to  a  non lasciar dorm ire q u ellich en e  
avevan o  la  possib ilitå. Beh, lasciam o correre...

Cellini, n atu ralm en te, é ancora  l ’u ltim o ad 
arrivare  a l torpedone che ci atten d e. P o i in mar- 
cia, dopo u n a m ezz’ora  siam o sul cam po : sono 
circa  le  cinque, fa  un  bel freddo e l ’u m id itå  ě 
p iu tto sto  sen tita . I  lan ci com ineiano ben  presto 
ed i tem p i segn ati si dim ostrano particolarm ente 
buoni, qu an tun qu e il cielo si m an tenga ancora 
coperto ed  il  sole appen a sorto fa ccia  una grande 
fa tica  a  far capolino, d i tan to  in tan to . In  qu e
sto  secondo turno, che si protrae fin verso le  6,30 
il tem po m igliore é quello  d i D i P ie tro  che segna 
un ottim o 4*29”  seguito  da U u strati con 4’ i / ”  
e da Sadorin  con 4’ 13” . P elegi e ffettu aq u esto  
lancio dopo a ve r d ato  eccessiva n eg ativ a  a ll’eli- 
ca  e la  d u rata  sarå p iu tto sto  bassa. E rro re  pie- 
nam ente riconosciuto e rip agato  dal terzo lan-
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lcnze e d ie  una rastrem atu ra  puo elim inarlc 
in parte , m a penso ehe la  p erd ita  eausata da 
queste turbolenze sia  am piam ente rip agata  dal 
m igliore rendim ento del profilo. E d  allo stesso 
scopo é s ta to  im piegato un  allungam ento non 
eccessivaniente a lto.

N el p iano orizzon tale  ho a d o tta to  un profilo 
piano convesso ehe, grazie  a lia  sua m aggiore 
p o rtan za  rispetto  a l biconvesso, mi consente 
di ridurre la  superfieie del piano stesso a tu tto  
v an tagg io  d ell’a l a : ottengo in d efin itiva, uno 
sfru ttam en to  m igliore dei fam osi 34 dm q. H o 
anche n o táto  che, in v eleg giato ri di dim ensioni 
rid o tte  com e quel lo che presento, il piano di 
coda p ortan te  contribuisce ad  offrire una o ttim a 
sta b ilita  in sa lita , sia  so tto  traino che a l m om ento 
dello sgancio. N ei m odelli di dim ensioni m aggiori, 
invece, si notano a  v o lte  dei fenom eni m olto 
strán i, com e im p rovvise p erd ite  di q u ota  che 
non tro van o  a ltra  spiegazione.

I io  p aria to  finora di sem plicitå  co stru ttiva  
perché questo fa tto re  riveste  grandissim a im por- 
tan za  non solo dal p u n to  di v is ta  del rendim ento, 
m a anche dal punto di v is ta  della sicurezza : le 
linee sem plici sono in ogni caso le piu razionali 
ed  in gara  danno m eno noie in caso di danneg- 
giam ento. N ella  costruzione, non lunga né di- 
ficile, raccom ando so ltan to  la  precisione e la 
m assim a attenzione.

E a  fusoliera é a  tra liccio  con  listelli d i b alsa  
m edio 5 X 5 ,  successivam ente arroton dati. Si 
costruisce prim a il tra liccio  rettan golare poi, 
p er m ezzo delle due ord in ate in com pensato da 
4 in m ., vengono m o n tati il  p attin o  ed i listelli 
superiore ed inferiore, collegandoli con alcuni 
traversin i a l corpo d ella  fusoliera. fS consiglia- 
bile ritagliare  tu tto  il contorno della  parte  ante- 
riore d ella  fusoliera da una ta v o le tta  di com pen
sato  da mm. 4, in m odo da ottenere una stru t- 
tu ra  veram ente ro b u sta  aderente in pieno al 
profilo del progetto. E e  b aio n ette  sono in ac- 
ciaio da m olle da mm. 0,8 X  9, m ontate affian- 
cate  n ell’ord inata principale.

E ’a la  p o rta  un longherone costitu ito  da una 
so letta  d i tran ciato  di p ioppo da mm. 1 a lta  
m m . 11 e da u n a di b alsa  duro da mm. 3 a lta  q u an 
to  la  precedente : questo  tipo di longherone risu lta  
p artico larm en te  elastico  e leggero. 11 bordo di 
e n trata  ě un 5 X  5 in  b alsa, il  bordo d ’uscita  
ě un 5 X  18 dello stesso legno. E e centine sono 
in b alsa  da mm. 2, il profilo é il N A C A  6409 ; 
anche la  ricop ertura del bordo d ’en trata  é in 
b alsa  d a  m m . 2. I l  term inale é un  b locch etto  
di b alsa  tenero sagom ato.

I l  piano orizzontale  p o rta  centine in balsa  da 
m m . 2, longherone 4 X 8 ,  bordo d ’uscita  3 X  15 
e bordo d ’en trata  4 X 4  per spigolo, tu tto  in 
balsa. I l  piano vertica le  é a  traliccio, fissato 
a lla  fusoliera per m ezzo di due spinott i  d i pioppo.

E a  ricop ertura  delle a li e degli im pennaggi é 
in c a rta  da lucid i sottilissim a ed in carta  seta  
per la  fusoliera. T u tto  il m odello é vern iciato  con 
co llan te  e n itro  trasparente. E ’antiterm ica é 
form ato da un piccolo paracad u te  situ ato  in un 
a lloggiam en to  nella  p arte  anteriore della  fu so 
liera  (allo scopo d i p ortare  del peso in a v a n ti e 
ridurre cosi il q u a n tita tiv e  d ella  zavorra). E ’inci- 
d enza a lare  ě di -(- 20, q u ella  del piano orizzon- 

ta le  é d i —  i°. E R N E S T O  S IR O V IC H

A E R O M IC R O S P O R T
C A R B O N E R A  (Treviso)

A E R O M O D E L L IS T I !!
ě in vendita la tavola costruttiva di un modello 

da primato:
“ A . R. 51 „

Albo d’oro 1951: 1° Coppa Tevere. —  5° Coppa 
Rossi. —  3° Coppa Arno (perduto al 2° lancio).

Vincitore di numerose altre gare. 
Richiedete la tavola a L. 350.

Ě U N  M O D E L L O  C A M P IO N E !
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CONCORSI NELL'AERONAUTICA
Concorso per Titoli ed Esami a 60 posti di Tenente in S. P. E. nel corpo

del Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri.

I posti di cui sopra sono suddivisi tra  le categorie di detto corpo nella seguente misura :

n. 22 per le categorie 1. e 4. (Ingegneri aeronautici ed ingegneri ďarmamento). Il Ministro si riserva di assegnare 
i vincitori all’una o all’altra categoria, tenendo conto delle loro aspirazioni in relazione alle esigenze del ser- 
vizio ed alla classifica ottenuta nella graduatoria di merito. 

n. 7 per la categoria 2. (Ingegneri edili). 
n. 18 per la categoria 3. (Ingegneri radioelettrici). 
n. 2 per la categoria 5. (Ingegneri chimici). 
n. 11 per la categoria 6. (Ingegneri geofisici).

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l’osservanza delle condizioni 
che seg u o n o :

1) Abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in ingegneria, se concorrenti ad una  delle 
prime quattro categorie ; la laurea in ingegneria o in chimica o in chimica industriale, se concorrenti alla 3. cate
goria ; la laurea in fisica o in fisica matematica o in matematica o delle Sezioni di Magistero dell’Istituto Supe
riore navale di Napoli, se concorrenti alla stessa categoria;

2) Non abbiano oltrepassato il 35° anno di eta alla data del Decreto concernente il bando di concorso ;
3) Siano fisicamente idonei al servizio militäre incondizionato, e idonei al volo almeno come passeggeri.
4) abbiano sempře tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile 

moralita.

Concorso per Titoli ed Esami a 20 posti di Tenente in S. P. E. nel corpo

Sanitario Aeronautico

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso sono i medesimi di cui al concorso precedente, con sola 
variazione nel limite di eta che ě portato a 37 anni alla data  del Decreto ; sono previsti aumenti nel limite di eta 
fino ad un massimo di 40 anni.

Le domande per la partecipazione ai predetti concorsi debbono essere corredate dai seguenti docum enti:

1) estratto dell’atto di nascita, legalizzato ;
2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato ;
3) certificato attestante il possesso dei diritti politici,
4) certificato del Casellario giudiziale, legalizzato ;
5) certificato di stato libero o di fam iglia;
6) certificato di buona condotta ;
7) copia del foglio matricolare o certificato di iscrizione nelle liste di le v a ;
8) diploma di laurea o copia legalizzata ;
9) fotografia recente firmata dal candidato ed autenticata ;

10) attestazioni a  titoli di preferenza ;
11) qualsiasi altro titolo di cui il concorrente sia in possesso .

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti scade nel 60° giorno dalla pub=
blicazione del bando sulla « Qazzetta Ufficiale»

Le domande vanno indirizzate al Ministero della Difesa Aeronautica — Direzione generale del personale militäre Se- 

zione autonoma concorsi e scuole, ooe potranno eventualmente essere richiesti ulteriori schiarimenti.
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Γ  Ι Ό  r t u  A T A D  u n  f a m o s o  m o d e l l o  d a  v e l o c it å
W l K v U L A  I  v i l  DETEMTORE Dl INNUMEREV OLI PRIM ATI

di L E W  M A H IE U

Q uesto m odello, che rappresenta quanto di 
m eglio esis ta  nel cam po d ella  v elo citå , é il terzo 
in una serie d i disegni di D ick  R ig n ey , m a é il 
prim o ad  im piegare la stru ttu ra  m ista  d i legno 
e m etallo , ora largam ente diffusa negli S ta ti 
U niti.

I l m otore im piegato era un M e Coy 29 Sports
m an, che m o n tava , pero, il tap p o posteriore 
del M c C o y  36 con un portasse anteriore a dop- 
pio cuscin etto  a sfere (quello del 29 «Red Head»), 
una cand ela  ad  incandescenza Cham pion V G -2, 
un ’elica  Torn ad o da 20, 3 X  22,9, con diam etro 
rid otto  a  18,6 e m iscela da velo citå  Supersonic 
1000. S i scelse lo  Sportsm an per l ’am piezza 
del tra va so  e delle luci. I l tap p o del 36 fu  mon- 
ta to  d ietro  consiglio  dei fab brican ti, ed  effet- 
tivam en te  porto  un buon aum ento di potenza ; 
a questo  scopo, é sta to  necessario ritoccare al 
tornio la  p arte  posteriore del carter.

Con u n ’a ltra  operazione a l tornio sono state  
abbassate le  a le tte  del cilindro fino a  raggiungere 
un d iam etro d i 32 mm. circa, in m odo d a  ridurre 
le dim ensioni d ella  carenatu ra  e, di conseguenza, 
la  resistenza a l l ’avanzam en to. U n ’idea «ru b ata  » 
a T o n y  G rish era  q u ella  di tag liare  posterior- 
m ente lo  scarico scavan do nella  carenatura di 
balsa  per ottenere una pin  rap id a  fuoru scita  di 
gas com busti. L a  m iscela in d icata  si č  d im ostrata 
eccellente, con l ’even tu ale  aggiu n ta, a  seconda 
delle condizioni del luogo, di o lio  di ricino o ni- 
trom etano.

L a  costruzione é sufficientem ente sem plice ; 
generalm ente si com incia con la  fusoliera. N on 
disponendo del m ogano si p otrå  usare un a ltro  
legno duro che, pero, non darå  g li stessi risu lta ti. 
S i taglieranno due b locch i, uno d i pino ed un 
a ltro  di m ogano, risp ettivam en te  delle seguenti 
m isu re: cm. 41 X  2,5 X  6,4 - cm . 41 X  3, 
8 X  6,4. I due p ezzi andranno ben lisc ia ti su lle  
facce  interne e quindi uniti con due p e m o tti 
di legno ; m ontando i pezzi sul tornio é n eces
sario osservare che la  linea d ivisoria  sia  fu ori 
centro di 4 mm. verso il m ogano (v. disegno). 
Ě  consigliabile sospendere il lavoro quando man- 
cano circa  mm. 1,5 per giungere a m isu ra; a 
questo punto si toglierå  il pezzo d al tornio ini- 
ziando il lavoro  con le sgorbie e g li s c a lp e lli : 
lo spessore delle p arti puo essere osservato sul 
disegno. S i pratich eran n o quindi g li in tagli 
necessari ad a llo ggiare  le flange del m otore, 
passando poi a i fori per il passaggio delle v iti 
di fissaggio. Q uesti fori giungono fino a l l ’esterno, 
e van n o co lleg ati con un tag lio  tr a s v e r s a le ; 
le v it i di fissaggio, in fa tti, sono form ate da raggi 
di b ic ic le tta  filetta ti che in un sol pezzo form ano 
due v iti. S i tr a tta  d i un sistem a m olto  com odo 
e m olto sem plice, m a so p rattu tto  efficiente.

A  questo p u n to  le due m etå  possono essere 
separate e si puo dåre in izio al lavoro di sgorbia 
e di scalpello, b adan do a  non eccedere troppo 
n eiralleggerim ento  e cercando di ottenere uno 
spessore sim ile a  quello  indicato nel disegno. A

seconda del legno im piegato e dello spessore che 
si o ttien e, il  m odello peserå fra  i 370 ed i 395 
gram m i. Q uest’u ltim o era ap p u n to  il peso del- 
1 ’originale.

L e  caratteristich e  principali del « C irc u la to r» 
risiedono n ella  sua grande robu stezza, nello 
scarso peso e... n ella  im pressionante lista  d i pri
m ati b a ttu ti. L a  sua robu stezza  si b asa sulla 
fusoliera, la  cu i p arte  inferiore é costru ita  in m o
gano, la  p arte  superiore in spruce, suH’a la  me- 
ta llica  e suU’im pennaggio in com pensato. Mal- 
grado cio il m odello com pleto pesa soltanto 
400 gram m i, e le  in n um erevoli v itto r ie  parlano 
da sole su lla  q u a litå  del p rogetto  : la  catego ria  B 
delle nazionali 1949 fu  v in ta  a lla  m edia d i 217,8 
orari, ed era la  prim a gara  cui q u esto  m odello 
prese parte . L ’ n  settem bre dello  stesso anno 
partecipó a l concorso degli S k y  K in g s d i San ta  
M onica, in C alifornia, b atten do  di n u ovo  il re
cord che a llo ra  era in possesso di F ra n k  M anley 
e V ern  H udson d i K an sas, a lla  m edia di 220,8 
km /orari. T re  settim an e piii tard i il « C irculator » 
b a tté  d i n uovo il record n azionale classe B , se- 
gnando 226,9 a ll ’ora, nel concorso W estern 
O pen, a L o s A ngeles.

S i passerå a  questo pun to a  p raticare  l ’allog- 
giam ento necessario per p iazzare  il m otore e si 
prepareranno i ton din i per le v iti di fissaggio ; 
questi tondini dovranno proseguire fino a ll ’ester
no d ella  fusoliera e verranno m ozzati successi-

(segue a pag. 1063)

1053



AEROMODELLISMO  
IN A U S T R I A
Panorama della situazione di una Nazione, 
dove i costruttori realizzano soltanto veleg- 
giatori, perché non si trovano i materiali 

---------------------------------- N O S T R O  S E R V IZ IO  S P E C IA L E ----------------------- --------—

Purtroppo in  I ta lia  cd in  a ltri paesi del globo, 
poco o n u lla  si sa d ell’a tt iv itå  aerom odellistiea 
d ell’E u rop a  O rientale, con p artico lare  riferi- 
m ento a  quei paesi che si tro van o  ai nostri con- 
fini. I,e n o tizic  che ci pervengono dá d etti paesi 
sono m olto  scarse ed anche im precise. F u  per 
questo che M odellism o, ven u to  a conoscenza del 
m io v iagg io  in A u stria , m i prego di far pervenire 
un servizio  riguardante l ’aerom odellism o au- 
striaco.

F u  per m e m olto  diffiicile m etterm i in con- 
ta tto  con i ragazzi austriaci, d ato  che la  guerra 
a v e v a  in terro tto  gli scam bi ep isto lari che avevo  
con alcu ni di essi ; m a arm ato  d i sa n ta  pazienza 
mi m isi a  v ag a re  per V ien n a, e con l ’a iu to  di a l
cuni am ici del luogo, riuscii ad  avere  l ’indirizzo 
d ella  sede cen trale  del « F lu grin g  A u stria  », dove 
m i p resen tai Γ η  m aggio.

In  quel m om ento la  m ia sete d i sapere fu ac- 
co n ten tata  ; i  ragazzi erano a l lavoro  e si p oteva  
facilm en te capire che essi si sta va n o  preparando 
per u n a com petizione im m inente. B rev i presen- 
tazion i, e su b ito  dopo, eam eratescam ente affra- 
te lla ti d alla  stessa passione, entram m o nel v ivo  
d ell’argom ento. Per prim o m i vennero fa tt i  vi- 
sitare  i lo ca li d ella  sede : due gran di stanzoni, 
con le  p areti com pletam ente tap p ezzate  da mo- 
d elli d i tu tte  le form e e d im e n sio n i; su un an- 
golo d ella  parete u n a carta  geografica d e ll’Au- 
stria, su lla  quale piccole aqu ile, segnano le  sedi 
periferiche di questa associazione. N elle  stanze 
il rum ore ě assordante : la  sega  a  disco, il seghetto 
a v ibrazion e, la  sm erigliatrice ed il  trapan o elet- 
trico sono n el pieno del loro lavo ro , m entre ai 
banconi ferve  l ’opera dei co stru tto ri e l ’aria  é 
im pregn ata  d a ll’odore del co llan te  e d elle  ver- 
nici. M i inform o se prossim am ente si svolgerå 
qualche gara, ed  apprendo che l ’indom ani pome- 
rig g io  si partirå  per G raz, d ove il  13 e 14 m ag
gio si svo lge  il 20 Concorso N azion ale  per veleg- 
giatori ; mi v ien e subito  d etto  che si spera anche

nella  partecipazione di una squadra del la G er
m ania O ccidentale e di u n ’a ltra  del Bussem burgo, 
m en tre sarebbe sta ta  gra d ita  la  m ia presenza in 
q u alitå  di osservatore. T erm in ata  la v is ita  dei 
locali c  preso posto su una com oda sedia, mi 
accingo a rivolgere a l signor R odolfo Salzm ann, 
uno dei principali esponenti deiraerom odellism o 
austriaeo, tu tte  quelle dom ande che mi stavan o  
giå  da tan to  tem po a  cuore .

E cco  cio che ho appreso d alla  sua v iv a  voce  :

■ L 1 aeromodellismo austriaeo, che aveva dovuto 
suhtie una lunga stasi in un primo momento per 
gli eventi bellici e quindi, nel dopoguerra, per il 
veto delle autorita di occupazione, incominciö len- 
tamente a risorgere, quando nel 1948 furono i on
dáte alcune associazioni il cui scopo era quello di 
riprendere Vattivitá interrotta. Xello stesso tempo 
le autorita alleate, con grande comprensione, tol- 
sero per gli aeromodelli quel veto, che impediva 
qualunque genere di volo ; per la qual cosa dette 
associazioni poterono lavorare piú alacremente, 
e ben presto si poterono vedere i  risultati delVin- 
tenso periodo preparatorio. Purtroppo pero, in 
questi prim i mest di attivitu, le scarse disponibi
lita finanziarie non permis'ero i organizzazione 
di una gara, ma dalle varte province della repub- 
blica arrivavano sempře notizie consolatiti che 
facevano ben sperare per la resurrezione di quel- 
Vqeromodellismo che era stato prima della guerra 
uno dei m igliori d } Europa.

Naturalmente i  modelli erano tutti veleggiatori, 
data la totale as senza su l mercato nazionale di ela- 
stico e di motor i.

A  V ienn a, Glaser faceva segnare, con i l  suo mo- 
dello, ben 14’ al cronometro, dopo di che i l  modello 
si congedava dal costruttore ad una quota valu- 
tata a circa 1500 m. A Salisburgo i l  modello di 
P asler resto in aria per 4 1 ’ ; la « Y en  » d i H allein  
30’ ; a Villach Ving. Zitta fece registrare al cro
nometro 22’ ; mentre ancora a Vienna Czepa titro-

Sopra: Una delle squadre nazionali di veleggiato- 
risti del « Flugring Austria ■>.

vava il suo « Nuvoletta » a 10 K m . dal luogo di 
sgancio.

Finalm ente, super ate le varie difficoltd finan
ziarie, i l  5 settembre 1948, venne organizzato dal 
Club Aeromodeliistico di Salisburgo la prima gara 
per veleggiatori. Malgrado il forte vento che quel 
giorno imperversava sitl carnpo, i  tempi di volo 
raggiunti furono ottimi, e la gara fu vinta da Rei- 
terer con il tempo massimo di 5 ’ .

A lV inizio  del 1949 venne fondato a Vienna il  
«< Flugring A ustria », al quale ben presto aderi- 
rono buona parte dei gruppi della repubblica. 
D a questo momenta, in  A ustria abbiamo due tipi 
di associazioni aerom odellistiche: i l  sopra men- 
zionato Flugring A ustria a carattere non politico 
e curante solo lo sport aeromodeliistico, ed altre 
associazioni a carattere politico, 0 note in  seno ad 
un partito politico, che čuráno Vaeromodellismo 
solo quale mezzo per attirare nelle loro file la massa 
degli aeromodellisti.

1 1 1949 fu  un anno denso di attivitd. I l  26 marzo 
s i svolse a Villach una gara alia quale s i poterono 
contare ben 40 modelli. Anche questa volta la gara 
fu ostacolata dalle cattive condizioni atmosférické. 
La vittoria arrise al salisburghese Enzisberger con 
11 tempo massimo di 6*55” . L ’8 maggio s i svolse, 
organizzato dal « Flugring A ustria  » con la colla- 
borazione delle autorita americane, a L in z i l  i° Cam- 
pionato per VAlta Austria. A lla  gara erano iscritti 
ben 120 veleggiatori, d i cui circa una quarantina

Da sinistra : Un due metri di Karl Obrist. Notáre 
che il costruttore ě invalido di guerra, completa
mente privo del bracrio destro. - Sulla pedana d* 
lancio F. Reiss con il suo 4 metri ' Geler >> che nel 
concorso nazionale 1950 a Graz ha realizzato un 
volo di 32’, vincendo la gara. - Rudolf Salzman 
presenta il suo celebre - Austria Meise .
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Durante un raduno del Club modellistico di Linz, 
Pfab presenta la sua ultima creazione : un veleg- 
giatore di medie dimensioni con piano di coda 
a «V >'.

provenienti dalla sede centrale di V ienna. II  tempo 
lascid un'altra volta molto a desiderare, dato un 
« buon » vento che imperversava sul campo ed il  
cielo alquanto coperto che regalava a tratti forti 
scrosci di pioggia. I  viennesi fecero la parte del 
leone, classificandosi al primo posto nella classi- 
fica a squadre con ben 1644 punti. Nella classifica 
individuate prevalse i l  Viennese Salzmann con 
6 ’ i 7 ”  (miglior tempo della giornata) e 377 punti. 
A lcune fasi della gara furono riprese da « Mondo 
in  film  » e si poterono ammirare sugli schermi di 
parecchi cinematografi. Ancora i l  15 maggi0 si 
svolse a Klagenfurt una gara in  pendio. Presenti 
circa 40 m o d elli; la vittoria arrise a Stichaller 
con 12*40”  ; la coppa, offerta dall'Assessorato 
del Kaertner, fu  vinta dalla squadradi Klagenfurt. 
N ella stessa gara i l  modello di Schoenherr fu  ri- 
trovato a notte tarda a pin di 30 K m . dal punto di 
lancio. A questa seguirono altre gare : a Graz in  
agosto ed a Weis in  settembre, oltre a numerosi 
raduni interni. A lla  meta dello scorso anno venue 
fondato I'Aero Club ď Austria, che assorbi i  gruppi 
aeromodellistici a carattere non politico ; tale A ero 
Club fu  immediatamente riconosciuto dalla F A I .

N el giugno del 1950 s i  svolse a Graz i l  i° Con- 
corso aeromodellistico N azionale, riservato ai ve- 
leggiatori e motomodelli. Presenti in  gara circa 
120 veleggiatori e 10 motomodelli.

A questo punto vorrei dire qualcosa ai ragazzi 
ita lia n i. 1 motori in  A ustria sono motto rari, e 
quei pochi che s i trovano hanno un costo inaccessi- 
bile alle tasche dei pin  ; quindi sono sempře i solili 
figli d i papa che s i possono permettere il lusso di 
comprarli.

I  motori che s i  trovano sono alcuni vecchi, ma 
sempře ottim i Kratm o, e Γ Α Τ Ο Μ  da 1,8 cc., co- 
struito in  A u stria  su disegno cecoslovacco; que- 
st'ultim o motore, benché autoaccensione, ha un 
numero d i giri elevato ed un'ottima regolaritá c 
potenza, che nulla ha ad invidiare ai piú moderní 
motori ad incandescenza. M olti lettori ci chicdc- 
ranno pure perché, sino ad ora, non si é parlato 
di modelli ad elastico.

In  A ustria sino ad oggi, a piú di sei anni dalla 
fine della guerra, non si Irova fettuccia étasiica,

mentre il balsa si pito trovare in piccolissim e  
quantitä ad un prezzo proibitivo ; malgrado cio, 
alcuni appassionati hanno realizzato dei modelli 
ad elastico, usando per la matassa anelli di gom- 
ma rossa u niti tra di loro con uuo speciale sistema, 
sino a formare una matassa dal quantitativo di 
fili desiderato. Sembra che il sistema non sia molto 
disprezzabile, dato che permette una carica di poco 
inferiore a quella di una normale matassa ed un'ot
tima scarica. A lcu n i ragazzi anzi, hanno inten- 
zione di recarsi questo anno alia Wakefield in  F in 
landia , usando tali matasse, e cio che é ancora 
molto piú  commovente, é il sapere che, per raggiun- 
gere la lontana meta, essi intendono viaggiare 
con Vauto-stop, dato che nessuno li  vuole aiutare 
fm anziari amente. Voglio sper are che i l  sacrificio 
di questi volenterosi venga prefniato, e che essi, se 
raggiungono la F inlandia, possano ottenere un 
ottimo piazzam ento; al mio augurio credo che si 
possa aggiungere quello di tutti gli aeromodellisti 
italiani.

E d  ora torniamo alla ga ra; in  essa per la 
categoria veleggiatori fu  usáto un nuovo metodo 
di classifica, che risulto ottimo e che poi venne ap- 
plicato anche in tutte le gare successive. Ecco quale 
é i l  sistema : Bisogna effettuare cinque la n d  a 
mano da una pedana posta a 5 metri dal suolo ; 
i l  lancio peggiore viene depennato mentre degli 
altri quattro s i prenderd il tempo medio. Seguono 
due la n d  effettuati col cavo, di cu i viene anche 
presa la media. Combinando la seconda media con 
la prima s i ottiene la classifica. Questo per impe- 
dire che delle « scatole » possano vincere una gara, 
solo perché hanno avuto la fortuna d i incappare 
in una termica. Questo sistema di classifica ha 
corrisposto sino ad ora allo scopo cd ha consen- 
tito sempře la vittoria al miglior modello, in  senso 
assoluto ».

Q ui term ina la prim a parte d e ll’in tervista  
con l ’am ico Salzm ann. E d  ora vorrei portare a 
conoseenza dei letto ri ita lian i cio che é sta to  il 
20 Concorso Internazionale A ustriaco. Come giå 
v i ho d etto  esso si é sv o lto  a G raz nei giorni 13 
c 14 niaggio del corrente anno. I ,a  prim a g io r
n ata  di gara era d estinata  alle  prove in p lan ata , 
m entre nella seconda si a veva n o  le prove sotto  
cavo. A nche in q uesta gara  si avevan o  circa  
120 p artecip an ti con piú di 130 m o d e lli; p re
senti anche i com ponent! la  squadra nazionale

AVVISO Al COLLABORATOR!
A T T E N Z I O N E !  —  I d isegni dei modelli 

possono essere in qualsiasi form ato, purché 
superiore a quello dalla  pagina  stam pata, e 
purché com pleti di tutte le m isure e dettagli 
costru ttiv i ; possono essere anche a m atita, 
dato che vengono rifatti da noi. La  descri- 
zione, possib ilm ente dattilografata, dovrebbe  
com prendere anche il processo e vo lu tivo  del 
progetto, o ltre  ad una breve storia  del m o 
dello, delle sue afferm azioni e del rendim ento  
com plessivo, nonché della consueta descri- 
zione costruttiva. Le foto debbono essere 
stam pate, in qualsiasi form ato, su carta  
bianca lucida : ě necessario che siano ben 
chiare, contrastate, cercando di evitare  gli 
sfondi confusi e m ettendo bene in evidenza  
il m odello od il particolare.

Term ine per l’invio del m ateria le  (ove si 
desidera che esso venga incluso in un deter
m inate  num ero) : giorno 7 del mese přece- , 
dente l’uscita del num ero stesso. Preghiam o  
tutti i collaborator!, corrispondenti e lettori 
di rispettare scrupolosam ente questo ter
m ine, a llo  scopo di ev itarc i possib ili ritard i.

della G erm ania O ccidentale, m entre i lussem- 
burghesi non presero parte a lla  gara, dato  che 
non erano p o tu ti partire, per ragioni non m eglio 
specificate. S u lla  prim a gio rn ata  di gara  abbia- 
1110 ben  poco d a  dire : vengono e ffe ttu ati i  c in 
que lanci a  m ano, del peggiore di essi non si terra 
poi conto.

I/ in d o m an i col tem po ideale  ed  una line 
a rie tta , s ’effettuano i lan ci a l cavo. P arecchi 
sono i m odelli che, annusando q u est’aria, pren- 
dono il v o lo  verso lontani l i d i ; d i essi, due o tre 
vengono r itro v a ti a sera tarda , m entre p arecch i 
a ltri, tra  i q u ali il fam oso A ustria-M eise del n o
stro  am ico Salzm ann, si rendono irreperibili.
I lanci d a  effettuarsi in q u esta  giorn ata  erano 
due, e quindi la  m aggior p arte  dei m odel li erano 
m uniti di sistem i an titerm ica  a  m iccia, per e v i
tare la  p erd ita  a l prim o lancio. Con tu tto  cio 
abbiam o v isto  scappare m odelli, che si trasci- 
navano d ietro  il paracad u tin o  an titerm ica  aperto.
II m iglior tem po della  giornata  ven n e conse- 
guito  da un p artecipante tedesco con 5 1 ’ . In pa- 
lio erano ricch i prem i. T ra  l ’a ltro  anche due coppe 
denom inate, la  prim a « Coppa 20 Concorso N a 
zionale « e la  seconda « Coppa i° Concorso I n 
ternazionale ». U n a  m etå dei prem i in d ivid u ali 
e le due coppe furono appannaggio  delle squa
dre del « F lu grin g A u stria  ».

E d  ecco cio che ci dice Salzm an n  in una se
conda in tervista.

« I  modelli per partecipare ad una gara debbono 
essere in  formula F A I .  I  veleggiatori vengono di- 
visi nelle seguenti categorie :

Classe A  - Sino a 25 dmq. di superficie alare.
Classe B  - Da  25 a 50 dmq. di superficie alare.
Classe C - D a  50 a 150 dmq. di superf. alare.
Classe D  - T u tt'ala, canards, ecc.
Classe E  - M odelli in  formula libera.

Una squadra é composta da un modello per 
classe. I  cinque modelli formanti la squadra, deb
bono essere precisati alla giuria prim a dell'ini- 
zio della gara. I  profili maggior mente usati sono 

[segne a pag. ioyi)

A U T O M O D E L L IS T I  ! iscrivetevi a ll’Au to  
M odel Sp o rt  C lu b  Italiano, Torganizzazione  
nazionale coordinatrice della attiv itå  nazio
nale del cam po dei m odelli di autom obil·. 
L ’ A . M. S. C . I. ha la sua sede provv isoria  in 
Milano, via S. Sp irito , 14.

R icord iam o ag li appassionati che le pros- 
sim e manifestazioni, valevoli per l’assegna- 
zione del tito lo  di ”cam pione italiano 1951”, 
saranno riservate ai soli soci dell’A .M .S.C .I., 
in rego la  con le quote.
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GIORNATE A ER O IIID ELLIST IC H E A M IR O SIA IIIE
M entre  in a ltra  parte della R iv ista  abb iam o fatto  riferim ento a questa com petizione per trarne delle deduzioni non certo edi- 
ficanti, A d rian o  Caste llan i ci ricrea o ra  con visioni idilliache ed accenna, anche, a una ga ra  di m odelli volanti di precisione

S ab ato  9 giugn o M ilano ci accoglie  di buon 
m attino con il lum inoso sorriso di u n ’estate pre- 
m aturam ente b rucian te. In  p iazza  del Duom o 
un autocarro d ella  A . M. ci ingoia  nel suo capace 
ven tre, ove  trovian io  i velocisti che dovranno ci- 
m entarsi nel P a lazzo  della M eccanica a lia  Fiera.

Purtroppo noi dobbiam o partecipare a lia  gara 
di regolaritå  e precisione e, non possedendo i l  
d ivino dono d e ll’u biqu ita , siam o costretti a  scen- 
dere a lia  S tazion e N ord  e a tten d ere il  treno per 
V arese che ci porterå a  Venegono Inferiore.

E ccoci a l nido dei M acchi e, per m eglio dire, 
degli M B  308 perché tan ti ne vediam o sonnec- 
chiare negli hangars ! Fanno cornice stupenda 
Je prealpi varesine prim a e la  im m ensa ed an- 
cora im m acolata  giogaia  alp in a. P iccoli d eclivi 
sui q u ali Venegono Superiore si cu lla  aH’om bra 
di austeri e sv e tta n ti cipressi com pletano, con 
pennellate di azzurro, di verde, di g ia llo , di terra 
di Siena e d i rosso m atton e il sublim e quadro 
che solo il buon D io sa offrirci ogni giorno con 
ta n ta  d isin voltura. E a  pista  sp acca  nel b el m ezzo 
i l  m are d i verde e lå  in fondo alcu ni puntin i ed 
u n  om brellone potrebber fo indicarci il luogo 
d ove si svo lgerå  la  « Coppa Intern azionale di 
regolaritå  e p recis io n e» d o tata  d i ricchissim i 
prem i e di una m agnifica coppa per la  squadra 
vincen te. I  pun tin i d iven tan o ben  presto Moz- 
zarini e P ia zza  del CA M  di M ilano, Secom andi 
d e ll’A ero  Club di G enova con a ltri due neofiti 
della precisione cui m i sfugge il nom e, Clerici ed 
a ltr i due com pitissim i signori che fungono da 
com m issari d i g a ra  e che com pletano la  Giuria. 
N on un solo sp etta to re  ! Con g li a iu ta n ti siamo 
qnindi in  tredici. M algrado il num ero, poco fa- 
vorevole  negli oroscopi a lle  buone fortune, la 
giornata  sarå in can tevole sotto  tu tt i  g li aspetti. 
Id illio  com pleto fra  concorrenti e g iuria,riuscita  
nei v o li dei pochi m odelli presenti e sop ratu tto  
aria  b uona e fine e tan to  paesaggio rip osante da 
confortare la  m ancanza di c o n co rren ti; since- 
ram ente, con tu tta  qu ella  pace ro tta  solo dal 
gracid io  d i p etu lan ti m otorini, sarebbe stato  
profano un m aggior afflusso di p artecip anti, ma- 
gari tag lia ti in  qu ella  stoffa caratteristica  dei 
cronici a ttaccab rig h e  con tu tte  le giurie  di que
sta  terra  !

Com m entando la  gara  diro che il tipo di con- 
corso aerom pdellistico vo lu to  dal sig. Clerici, 
prom otore, é quanto di m eglio si possa deside- 
rare, poiché aH’aerom odellista  si richiede lo sfog- 
gio d i tu tte  le sue d o ti sul cam po di volo. T u tto  
v ien e in fa tti classificato, d alla  finitura del m o
dello a l vo lo , si da evitare  il caso che una ter- 
m ica possa sancire l ’afferm azione di una carretta
0 che una m agifica riproduzione, m a iucap ace di 
vo ler correttam ente, possa conquistarc la palm a 
della  v ittoria! I m odelli presen tati in gara  ripro- 
d ucevan o 3 M acchi 308, un A eronca ed un P iper 
V agabon d, nonché due m odelli a vo lo  libero di 
cui uno radiocom andato.

M ozzarini e P iazza  con i M B 308 sui due m ctri 
d i apertura, perfettam en te rifiniti, hanno dimo- 
stra to  assiem e a l piccolo M B 308 da 1 m etro 
di ap ertu ra  del genovese Secom andi, la  indi- 
scussa superioritå di questo tip o  di apparecchio 
com e riproduzione volan te. E fi'ettivam ente il 
M acchi 308 é un apparecchio che, d im ostraudo 
nella  sca la  reale doti eccezionali, offre ai model- 
listi le stesse brillan ti caratteristiche, anche ri- 
prodotto  in scala. A p re i vo li il genovese Braga- 
g lia  con l ’A eronca che -totalizza un bel punteg- 
gio ; p eecato  che non riesca ad  effettuare il sc- 
condo lancio  a  causa delle b izze  del suo Super 
Cyclone. I l P iper V agabon d dello scrivente non 
ancora a  punto m ette in m ostra solo dei buoni 
decolli, grazie  a lla  potenza del suo A rden 099. 
M ozzarini, orm ai sm aliziato  in questo genere di 
com petizioni, (m alizia =  preparazione accu- 
rata) v ince  in  bellezza  il concorso.

P er qu an to  concerne la gara  d i velocitå, di- 
sp u tata  contem poraneaem ente, ho v isto  solo
1 m odelli, assai rifin iti, anzi i nostri m eglio degli 
sv izzeri e dei francesi, m a questi u ltim i batte- 
van o d i gran lunga i nostri non con lo stucco e la 
v em ice , m a con una m essa a punto spettaco- 
lare, tan to  da aggiudicarsi con ottim i tem pi le 
catego rie  B  e C.

Buone nella classe A  le prove dei G. 20, con 
una m ezza dozzina d i concorrenti.

A lla  dom enica, u b riacatu ra  di acrobazie as
sai ben realizzate  d al so lito  Gnesi, da Cellini 
e da alcu ni buoni p iloti francesi e svizzeri, sfor- 
tu n a ti q u esti u ltim i perché to lti di gara da inci-

d en ti ban ali. M odelli general m ente con la  clas- 
sica  fusoliera a  ta v o le tta , am pie' superfici, basso 
carico alare. M otori ad  e levato  regim e d i g iri te- 
n u ti su m agari con m iscele a l n itrom etano ed 
a ltre  d iavolerie  del genere. E a  p rogram m ata  
esibizione di « team  r a c in g » é fa llita  per il m an- 
cato  ir te rv e n to  di u n a squadra com pleta.

M o ra le : l ’aerom odellism o sp o rtivo  é décisa- 
m ente in declino in  Ita lia . IC m ai possibile che 
ad una gara  internazionale della  cui d isp u ta  si 
sap eva da ben un  anno, si presentino si e no una 
ven tin a  d i concorrenti n azionali contro una de- 
cin a di stranieri ? Q uando le  licenze sp o rtive  in- 
ternazionali rilasciate  d a ll’A ero Club superano 
le  trecento ? Ě  sem plicem ente ridicolo che sem 
pře i so liti q u attro  g å tti si rivedan o ogni qual- 
v o lta  si svolgono dei confronti del genere, m en
tre con una n u trita  partecipazione si potrebbe 
soddisfare pienam ente organ izzatori e concor
renti !

vSono d ’accordo che il tipo d i com petizione era 
im pegn ativo per ogni categoria  di m odelli, ma 
ciö non toglie  che m olti di coloro che si « dilet- 
tano » a pubblicare su lle  riv iste  i propri m iraco- 
losi m odelli dalle doti sensazionali, si guardino 
ben  bene dal presentarsi ; cosi ogni anno che 
passa i nostri g iovan i che si interessano a l l ’aero- 
m odellism o finiranno con il d isertare com pleta- 
m ente i cam pi d i gara, pregiudicando l ’anda- 
m ento delle m anifestazioni stesse.

A D R IA N O  C A S T E L L A N I

ZEUS MODEL FORNUURE
Tutti g li accessori per il m odellism o  

V ia  S. Mam olo, 64

B O L O G N A

OLTRE A TUTTO CIO? CEE VI SERVE PER 
LA COSTRUZIONE DEI VOSTRI MODELLI 
TROVERETE PRESSO DI NOI LE NUOVE 
SCATOLE DI MONTAGGIO PER AEROMO- 
DELLI DI PRODUZIONE ITALIANA CHE 
SI PRESENTANO INFERIORI A LLE  SCA
TOLE DI MONTAGGIO ESTERE SOLO NEL 

PREZZO

S C A T O L A  D l  M O N T A G G IO  D E L  M O -  
T O M O D E L L O  S T R A T O S F É R A

Π motomodello con il quale G. Gotta- 
relli ha vinto la coppa Reno - Motori da 0,7 a 1,5 cc............................ L. 1500

S C A T O L A  D l  M O N T A G G IO  D E L  T E 
L E C O M  A N  D A T O  « G 1 P 46

(progetto di G . G ottare lli)

In poche ore di lavoro si effettua il mon- 
taggio del modello per motori tipo 
G. 20, OSAM 2500 e similari L. 1900

S C A T O L A  D l  M O N T A G G IO  D  E L L ’A  E-
R O M O D  E L L O  A D  E L A S T  IC O C  IC O  >

(progetto di L. A rcesila i)

Nella versione terrestre . . L. 550
Nella versione idro volante L. 650
Nella DOPPIA versione . . L. 700

T U T T I R IE S C O N O  A  F A R V O L A R E
I L  C  IC O

S C A T O L A  D l  M O N T A G G IO  D E L  M O 
D E  L L O  A D  E L A S T  IC O  R I  P R O D U C E N 
T E  I L  M A C C H I  Μ . B. 308. A p e rtu ra  
alare cm. 65
( R iduzione in sca la  della Z E U S  Μ. P.)

L. 1000

Confrontate i nostri prezzi, richiedeteci l’ul- 
timo listino illustrato allegando L. 50 in fran- 
cobolli.

NflVITA SENSAZIONALE PER AEROMODEEEISTI
LE  FAM OSE E L IC H E  «S E M I F I N I S H E D » PR O D O T T E  

IN G R A N D E SE R IE  IN  IT A LIA  
LE  E L IC H E  PER I M O D E L L  I S T I E S IG E N T I CH E 
P E R M E T T O N O  I PILT A L T I R IS U L T A T I AD U N  
PREZZO  B A SSISSIM O  PERCHE IN T E R A M E N T E  LA- 

VO RA TE A M A CCH IN A
Diam etri mm. 1 8 - 2 0 - 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 - 3 0  
Per i m otori da I - 2,5 - 5 -  6 -  8 -  10 cc.

a l l ’ i m b a t t i b i l e  p r  e z z o  d i  L . 150  c a d  a u  n a 

«E X T R A -F IN IS H E D » nei diam etri come sopra L .200 cad. 
Aerom odellisti !!! Vi diciamo solo: Provatele

Inviando la somma le riceverete immediatamente

n e R O P i c c o L n
Torino  - Corso  Peschiera 252

(catalogo illustrato allegando L. 50)
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r  grim PRemio οιιυβττι R U T O  ÍTI O D 9  L L I  C L R S S 9  = B :  
l U R e f l ,  1 7  G l U G n O  1 9 5 1

Im peccabilm ente org an izzata  d al G ruppo Spor- 
t iv o  R icrea tivo  O livetti, so tto  g li auspici del- 1’A M SC I, si é sv o lta  ad  Iv re a  una g ara  p er au- 
tom odelli riservata  a lia  classe B .

A lla  b ella  com petizione, svo ltasi nell’acco- 
glien te sede del Gruppo S p o rtivo  O livetti, a lia  
presenza d i un folto  en tusiasta  pubblieo, hanno 
p artecip ato  tu tti i m igliori autom odellisti della 
catego ria, escluso Piero Casanova che ha d ovu to  
rinunciare a ll ’u ltim o m om ento.

B a  gara, svo ltasi a  20 giorni d alla  i a p rova  
del C am pionato Italian o, h a  a vu to  il sapore di 
una riv in cita  ed ha serv ito  a bene valorizzare 
a lcu ne m acchine, sfo rtun ate a l loro prim o esor- 
dio d ell’ann ata. Se per F ranco  Conte ed A rtu ro  
B euzinger (risp ettivam ente 20 e 30 alia  prim a 
G ara  di Cam pionato a M ilano d ietro  Piero C a
sanova) non esistevano dubbi, gli ottim i piaz- 
zam en ti di Cirani e di P reda che si erano pre- 
sen tati a lia  prim a gara  con m acchine non ancora 
a  pun to, hanno reso la  gara  a vv in cen te  e decisa 
solam ente a ll ’u ltim a p rova.

O rm ai nella  categoria  dei 5 cc. Conte, Bor- 
dignon, Cirani, Preda, B euzinger hanno m ac- 
chine che girano norm alm ente sui 90-100 km /h, 
ed ě quasi certo  che n el corso d ell’an n ata  qual- 
cuno raggiun gerå i 125-130 km /h. N on siam o 
poi cosi d istan ti, alm eno nelle previsioni, dai 
140-150 km /h degli inglesi e degli am ericani 
nella  stessa categoria. D uran te l ’inverno si é 
la vo rato  e m ol to, e m eglio d i qualsiasi discorso 
valgono le m ed ie: n e ll’u ltim a p ro va  del 1950' 
il Gran Prem io M ilano svo lto  il 29 ottobre, la  
m iglior velo citå  fu di F ran co  Conte con km/h 
72,874 : ora lo stesso F ranco  Conte ha stabilito  
il n uovo p rim ato  sui 250 m. a 108,433 orari !

B a  m anifestazione si é svo lta  in un clim a di 
p erfetto  cam eratism o e g li organ izzatori sigg. 
in g. R ozzi, B euzin ger e G an io-O ttavio  possono 
essere so d d isfatti d ella  loro fa tica . A  tu tti i 
concorrenti fu  offerta u n ’ottim a colazione e 
d ata  la  p ossibilita  di v isitare  quello stupendo 
im pianto industriale  che é lo S tab ilim en to  O li
v etti. A ltre  tre grandi industrie che si affian- 
chino a qu an to  g iå  stanno facendo Γ O liv etti e 1’A lfa  Rom eo e le fortun e deirau tom odellism o 
in Ita lia  saranno assicu rate !

i° B e u z in g e r  A rtu ro  - G ruppo S p o rtivo  Oli- 
v e tti-Iv re a  p u n ti 869, (vel. 96,774 - 72,00 -
92,783).

20 C ir a n i  G iuseppe - M ilano, p. 831,5 (vel. 
80,717 - 97,826 - 83,333).

3° Co n t e  F ran co  - Torino, p. 662,5 (vel. 101,123
- o - 83,333)·

4° P r e d a  A d rian o - M ilano p. 525 (vel. 87,378
- 88,669 '  °)·

5° Penn a  B orenzo - Cif B in gotto-T orin o, 
p. 468 (vel. 66,666 - 75,949 - 80,357).

6° B e n a g l io  B lia  H nal A lfa  R om eo - M i
lano, p. 293 (vel. 65,934 - 70,866 - 76,595).

7° M ip e t t i  A d rian o - Torino, p. 206 (vel. 55,045 - 64,056 - 66,420).
8° B r ia n z o l i  A ch ille  - M ilano, p. 180 (vel. 

73,770 - o - 64,420).
9° B e n a g l io  B a ttis ta  - Hnal A lfa  Rom eo-M i- 

lano, p. 164 (vel. 56,250 - 60,000 - 56,782). 
io° B o r d ig x o n  A b ram o - Scuderia  M ilano-M i- 

lano, p. 148 (vei. o - o - 80,357). 
i i 0 M o r a n d i  G iuseppe - Gruppo S p o rtivo  R i

creativo  O liv etti-Ivrea , p, 113  (vel. 48,387 - 
48,780 - 45.918).

N uovi prim áti italiani per la classe B  - Iv re a  
17  giugno 1951

base 500 m. Co n t e  F ran co  d i Torino, m o
to re  D ooling 29, tem po i 7” 8/i o , vel. 101,123 
chilom etri orari.
p .p . Ca s a n o v a  Piero i 8” 3/i o , v . 98,360 - 
M ilano 24 m aggio 1951. 

base 1000 m. Co n t e  F ranco  di Torino, m o
tore D ooling 29, 44” 7 / io , v . 80,536 km /h. 
p.p . V o ň t e  Franco, v . 72,874 km /h, M ila

no 29 o tto b re  1950.
base 5000 m. B e n a g l io  B lia , scuderia E n al 

A lfa  R om eo - M ilano m otore T esta  R ossa, 
tem po 4’o2” 6/i o , v . 74,196 km /h - n uovo 
prim ato.

base 250 m . C o n t e  F ran co  d i Torino, m o
tore D ooling 29, 8” 3/i o , v . 108,443 km /h. 
p .p . Ca s a n o v a  Piero , 8” 6 /io , v . 104,651 km /h. 

base 1000 m. B e u z in g e r  A rtu ro , G ruppo Sp or
tiv o  R icrea tiv o  O liv etti - Iv re a , tem po 37”  e 

9/10, v . 94,986 km /h.

Ing. F R A N C E S C O  C L E R IC I

1) Elia Benaglio della scuderia ENAL Alfa Romeo 
lancia la sua riproduzione dell’Alfa 158 nel riuseito 
tentativo di stabilire il nuovo primato ilaliano sui 5 Km. Lo stesso Benaglio giå detiene quello sui 10 
Km. nella classe “  B —  2) Una visione del cam- 
po di gara con il foltissimo pubblieo che assiste al 
lancio di una macchina. Sullo sfondo lo stabilimento 
Olivetti. —  3) Franco Conte sårå tanto soddisfatto 
per l ’ottimo pranzo offerto a tutti i partecipanti 
dal la Olivetti, 0 per i nuovi primáti da lui stabili- 
ti P —  4) H Presidente dell’A.M.S.C.I. nella insolita 
veste di mossiere. —  5) I partecipanti alia manife
stazione. Ě visibile il cronometrista della F.I.C. rag. 
Aldo Vitalini con la magica cassettina per il cro- 
nometraggio elettrico.
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R acer di Carlo Talbone

Il m odello che v i presento riproduce nelle linee 
generali i fam osi racer del tip o  a  tre  p un ti, in- 
glesi e sv izzeri, che n ella  p assata  stagion e hanno 
gareggiato  a  Zurigo raggiungendo velo citå  vera- 
m ente elevate , sfiorando a lcu n i i 120 orari.

Sono sta te  costru ite  due versioni questo  m o
dello ; il R ain bo w  i°  per m otori da 10 cc. ed il 
R ain bo w  II  per m otori da 2,5 a  5 cc. di cilin- 
d rata , il  q u ale  é u n a riduzione a  due tcrzi del 
prim o tip o . D escriverem o ora la  versione per 
m otore G. 2 0 ; con  op p ortu n i ada tta m en ti e 
m aggiorando le v arie  m isure sarå possib ile  rea- 
lizzare anch e il  tip o  I.

I*a costruzione dello  scafo  ě sem plicissim a, 
poiché da un b locco di b alsa  si ricaveran n o le 
fiancate e g li scarponi (galleggianti) i q u ali ver- 
ranno riu n iti com e m ostra il disegno con una 
striscia  di com pensato da m m . 0,8 ; su un  bloc- 
ch etto  di legno duro viene fissato il supporto 
d ell’e lica  e la  p iastrin a  posteriore per l ’a ttacco  
del cavo . U n  a ltro  b locch etto  sostiene il m otore, 
m entre uno sp inotto  di legno duro a ttrav ersa  lo 
scafo ed i ga lleggian ti, r ica va ta  da un tondino 
di pioppo da m m . 5.

L,a trasm issione consta di un giunto cardanico 
a p p licato  a l l ’asse m otore, di un asse in acciaio  
da m in.3, di un supporto di allum inio con boc- 
cole in bronzo e di un a ltro  supporto per l ’elica, 
an ch ’esso in allum inio con boccole. U n  giunto 
a sfera collega l ’asse m otore a l l ’asse d e ll’elica ; 
q u est’u ltim a ha un  diam etro d i mm. 43 ed un 
passo di mm. 15.

Il b locch etto  che fa  parte  del supporto per il 
m otore viene fissato con co llan te dopo aver mon- 
ta to  la  trasm issione ed il m otore, facendo atten- 
zione che sia lo snodo cardanico che quello  a 
sfera non abbiano a ttr iti.

G li a tta cch i per i c a v e tti sono rica va ti da la- 
m ierino di dural da m m . 2, opportunam ente 
sagom ati. Quello anteriore v a  fissato sul b lo c
ch etto  che sostiene il m otore ; la  forcella  di at- 
tacco  si ottiene con filo di acciaio  arm onico da 
mm. 0,7.

A tten zio n e a l baricentro ! I*a sua e sa tta  posi- 
zione riveste  grandissim a im portanza agli ef-

fe tti del fuuzionam ento del m odello. Dopo chc 
avrete  com pletato  lo scafo, com presi gli a ttacch i, 
a questi u ltim i verrå  aggan ciata  l ’ap p osita  fo r
cella, facendo bene atten zion e che il vertiee 
del triangolo —  la cui base ě form ata  da un fianco 
dcllo  scafo —  ven g a  a trovarsi esattam en te  sul 
centro di g ra v itå .

Se, in p rova, ved ete  che lo scafo  tende a  sol- 
levarsi tropp o di prua, sarå consigliabile spö
stare un p o ’ in  a v a n ti il m otore, provvedendo 
a l contrario nel caso opposto. T enere presente 
che il fa tto re  peso influisce n o tevolm en te sul 
rendim ento com plessivo del m odello specialm ente 
quando si tra tta  della  version e col m otore da 
2,5-3 cc. Con un  m otore G. 20 il peso com ples
sivo  non d ovrebbe superare i 420 gram m i, in 
ordine di m arcia  e com presa la  forcella  d ’attacco .

Con cavo  di 8 m etri, della  sezione di m m . 0,3, 
e . dopo avere  ben  messo a punto il m odello, 
non sarå difficile ottenere i 45 orari, con un 
m otore da 2,5 cc.

C A R L O  M A L L IA  T A B O N E
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T O R P E D O  11° ^ Λ ϊ » « :

D evo  prem ettere che il « Torpedo I I » non ha 
grandi pretese d i velocitá. I/ id e a  di questo pro- 
getto  m i é ven u ta  considerando 1’a lto  costo di 
un norm ale m odello di m otoscafo, d ovu to  in 
parte a i vari pezzi esclusivam en te m arini di cui 
non si puo elim inare l ’uso, q u ali volán o, snodo 
cardanieo o a  sféra, alberi rettifica ti, supporti 
in bronzo od otton e, eliche e tc ., in p arte  d ovuto 
anche agli speciali m ateriali e ag li specia li accor- 
gim enti tecn ici per una b uona ten u ta  in  acqua. 
D ata  ap p u n to  1’a ttu a le  crisi so p ratu tto ... finan- 
ziaria  d el m odellism o . ita lian o  ho pensato di 
fare cosa u tile -studiare atten tam en te  un m odello 
che rispondesse a  due precise caratteristich e, e 
c io é : basso costo  e m assim a fa c ilita  costrut- 
tiv a , il tu tto , s ’ intende, cercando di ottenere la  
m assim a velo citá  possibile, com patib ilm en te con 
la  p iccola  cilin d rata  in sta llata , cioé un autoac- 
censione inglese, il M K  n  C/S, da 2 cc. Ne é 
risu lta to  dopo la costruzione di due prototip i 
sperim entali, il «Torpedo I I » che descrivero.

P er ottenere tu tto  questo ho cercato  di evi- 
tare il p rogetto  di uno scafo  cen tm ato  e tanto 
m eno ricop erto  con listelli, costruzioni queste 
che richiedono sem pře una certa  a b ilitå  costrut- 
tiv a , ed  ho percio scelto una realizzazione con 
ad essere cosa d i facile  esecuzione viene a costare 
b locchi di balsa  da sagom are in opera, che oltre 
sem pře m eno che non una com une cen tinatura  
ricop erta  in listelli.

Caratteristiche principalt : L u n gh ezza  fuori tut- 
to m m . 430. L a rgh ezza  mm. 170. A lte zza  mm. 100. 
Peso to ta le  gr. 630 (con m otore E .D .C /S). Peso 
del m otore gr. 165. V oláno gr. 155 con diam etro 
cm . 5. V elo citá  m assim a cron om etrata su base 
di 100 m . (m arcia libera) e con m otore E . D. M K  
i i  C/S K m /h. 40. D iam etro elica  mm. 40 X  m il
lim e tr i 75 d i passo.

IyO scafo  é rea lizzato  senza scheletro m ediante 
due b locch i d i b alsa  m edio di m m . 50 X  50

m essi in opera su di una base trapezoidale di 
mm. 90 e mm. 60 con a ltezza  mm. 350. A questi 
due b locchi vanno in castrati, anteriorm ente, 
un b locco pure in b alsa  m edio di mm. 50 X  50 X  
140, posteriorm ente una ta v o le tta  in p ioppo da

111111. i o d i spessore. Q uando il tu tto  saråb en  
in collato  si procederå al la prim a sagom atura 
come indicato d alle  sezioni del disegno. U lti
m ata la  sagom atura, si d ovrå  procedere a ll’ab- 
bassam ento dei bordi interní del b alsa  di circa 
un mm. per 5 m m . d i bordo, in m odo di poter 
succcssivam eute incastrare ed in collare i fondi 
in com pensato ; eguale procedim ento si dovrå 
tenere per la  copertura superiore pure in com- 
pensato da 1 m m . L a  copertu ra  com plessiva- 
m ente richiede 4 pezzi in com pensato da 1 mm. 
di dim ensioni, m m . 80 X  180, m m . 50 X  95, 
mm. 80 X  200, m m . 90 X  150, in piu un altro 
pezzo d i mm. 200 X  300 per la  cap o ttin a  e rifi- 
u iture varie. L a  cap ottin a, che non é stretta- 
m ente necessaria, é rib a ltab ile  in a v a n ti, ed é 
incernierata com e indicato in disegno. I l  ca- 
stcllo  m otore é in pioppo nei trsversin i e com- 
pensato da m m . 5. O li a ttacch i regolabili hanno 
i dadi delle v iti di fissaggio stag n ati inferior- 
m ente. Per evita re  vibrazion i, é bene porre dei 
rettan goli di cuoio sotto  le a le tte  di fissaggio. 
Per m aggiore rig id ita  dei fondi v i  sono aleuni 
traversini in pioppo opportunam ente dispos ti 
cd  in castrati nelle fiancate in b alsa. L a  piastrina 
porta-albero é in ottone da 6 /10 ; il supporto 
asse-elica é in  o tto n e con diam etro esterno di 
mm. 8, interno m m . 6, in cu i sono fo rzati due 
tu b etti in o tto n e  diam etro 6 X 4  m m . lunghi 
mm. 200. L ’asse d ell’elica  é in ferro om ogeneo 
d a  4 mm. L ’elica  é in a llum inio e fissata m ediante 
spinotto  (la filet ta  tu ra  é poco consigliabile). Ver- 
n iciatu ra  : due m ani d i co llan te d ilu ito, quindi 
due m ani di sm alto  sin tetico  a  spruzzo (rosso 
nel m odello collaudato). Sul fondo u n a terza 
m ano d i sm alto  sin tetico  a  sp ru zzo  (ottim o il 
Dueo « D u lo x» ). P er chi disponesse d ell’ottim o 
E .D . M K  I I  Com petition  S p ecia l, per il quale 
é sta to  specificatam ente stu d iato  lo  scafo  e 
l ’elica, consiglio, per esperienza personale di 
usare in izialm en te m iscele m olto  grasse (I E tere, 
i  Olio S .A .E . 70,1/2 N afta), oppure la  m iscela 
con sigliata  d alla  D it ta  del m otore : 1 E tere, 
i Olio di ricino, 1 olio di paraffina. D op o 2-3 orc 
d i funzionam ento aggiungere il 2 %  di N itrato  
d i A m ile.

G IO R G IO  B A R IL A N I

.  i

“GOLDEN HIND,,
N el Museo Reale Scoz- 

zese di Ed im b u rgo  ě 

esposta questa perfetta  

riproduzione della  11 G o l

den H in d  , il galeone  

corsaro di Francesco  

D rake  che ab b iam o  pre- 

sentato  ai lettori nel 

n. 38 di questa riv ista . 

R icord iam o  che il dise- 

gno  al naturale  di questo  

m odello  ě in vend ita  

presso i vari concessio- 

nari o ltre  che presso la  

N av im o d e l di M ilano, al 
prezzo di L. 450 per i 

soci e di L. 500 per i 

non soci.

- i  - å v
i
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S em b rava  ehe g li autom cdellisti. dopo il b ril
ia n te  esordio d ella  seorsa stagion e, si fossero 
addorm en tati sui loro a l lo r i ; p a re va  chc, dopo 
qu ella  sfu riata, g li entusiasm i si fossero un p o ’ 
ca lm ati, add orm en tati, anzi, seguendo d i pari 
passo l ’esem pio non certo  b rillan te  d ato  da altre  
a tt iv itå  m odellistiche. Per q uesta ragione, an- 
dando a M ilano, un grande in terro gativo  occu- 
p a va  la  n ostra  m ente. Cosa d  d irå, pensavam o, 
q uesta p rim a gara  autom odeJlistica 1951, gara 
che si svo lge  esattam en te  a sette  m esi di d istan za 
d alla  precedente ?

L a  risposta 1’abbiåm o a v u ta  a lla  sera, a l ter
m ine della  m anifestazione : la  g ara  é riuscita, 
in linea di m assim a, superiore alle nostre aspet- 
ta tiv e . Q u aran tan ove concorrenti hanno dato 
v ita  a lia  interessantissim a co m p e tizio n e ; e, 
qu el che p iu  co n ta, il loro grado d i preparazione 
era n otevolm en te  elevato . N um erose m acchine, 
l ’o ttob re  scorso, hanno fa tto  i capricci sulla 
p is ta  d e ll’A lfa  R om eo, con conseguenze t u t t ’al- 
tro  che edifican ti sugli organ izzatori e su l pub- 
b lico. Q uesta v o lta , invece, so ltan to  poche mac- 
chine hanno perso qualche lan cio  per la  m an cata 
p arten za  entro i p rescritti 3 m inuti. Tralascian do 
le  in fernali « m id g e t» che le d itte  am ericane m et- 
tono in  com m ercio com e «g io c a t to li» (e poi s ’e 
v isto  quello  che ci vuole per farle  p artire  !) una 
sola  m acchina, se non erriam o, non é riuscita  
a com piere nem m eno un  lancio. P oi, svolgendosi 
la  m anifestazione in presenza d i pu bblico , la 
m an cata  parten za  di u n a m acchina é fa tto  deci- 
sam ente controproducente.

Cinque giri sono poclii.

I tre m inuti per la  m essa in m oto si sono di- 
m ostrati, a nostro a vv iso , sufficienti. Perclié 
una m acchina che non parte entro quel term ine 
h a  certam ente qualchecosa che non v a , essa 
non é perfettam en te  a  punto. Se dobbiam o in
vece  elevare una critica  al R egolam ento di gara, 
q u esta  critica  é d iretta  a lia  en trata  in  base ob- 
b ligato ria  dopo il quinto giro. A b b iam o avu to  
lam pante d im ostrazione che per diverse mac- 
chine qu ali, ad  esem pio, quelle d i Saudella, di 
Conte, di Casanova, di Clerici e particolarm ente 
quasi tu tte  quelle d ella  classe « C » i cinque giri 
p er lan ciarsi sono pochi. A b b iam o vo lu to  ser- 
v irc i d el cronom etro, a  tito lo  d i euriositå. L a  
v e ttu ra  d i Saudella, quella  che sem brava un 
U -con trol cui a li ed im pennaggi fossero sta ti 
so stitu iti con  le  ruote, ha com piu to  g li u ltim i 
giri a  135 e passa d i m edia. L a  stessa cosa dicasi 
p er la  D oo lin g di C astelbarco e per la  v ettu ra  
di Casanova, la  q u ale ultim a, ch iara dim ostra-

MILANO, PALAZZO DEL GH IACC IO ,  24 M A G G IO  1951

La prima prova per I’assegnazione del titolo italiano ha incontrato 
un brillante successo, sia di tecnica che di numero. Tutti i prece
dent! primati nazionali sono stati abbassati, ad eccezione di uno. 
Prim o assoluto: Ing. Piero Rozzi di Ivrea alla media di Km/H 124,137

(D a l nostro inviato G IA M P IE R O  J A N N I)

zione d i quanto asserito, nel ten ta tivo  di pri- 
m ato sui 250 m etri, cron om etrato quando la 
m acchina era ben lan ciata , h a  m arciato  a 104 e 
ro tti.

B isogna dunque estendere il term ine dei cin 
que giri. A l pubblico non displace a ffa tto  (anzi) 
ved ere correre una v ettu ra , m entre il tem po che 
si perde ě ben poca cosa in confronto a l miglio- 
ram ento nei risu lta ti che se ne puo ottenere. 
E d  il favorire  in questo i concorrenti é, a nostro 
a vv iso , un fa tto re  da tenere n ella  m assim a consi- 
derazione durante la preparazione di una gara. 
A nche perchc a ll ’estero sono sem pře m olto  piu 
a v a n ti di noi...

N ettissim a differenza nel com portam ento delle 
m acchine, fra  quelle v iste  correre a l P alazzo del 
G hiaccio  e quelle che si esibirono su lla  pista  
d e ll’A lfa  Rom eo. Q uesta, con il fondo a  m atto- 
nelle, ren deva le v ettu re  assolutam ente insta- 
b ili, portandole a com piere sa lti e sobbalzi vera- 
m ente paurosi, con conseguenti strisciate  dei 
p a ttin i sul suolo ed em issione di scintille a  fasci.

N ulla  di tu tto  ciö, a l P a lazzo  del G hiaccio : 
puo in p arte  averv i con trib u ito  il progresso com 
piu to  nello studio e nella  realizzazione dei mol- 
leggi, delle sospensioni, m a la  p ista  in cem ento 
lu cid ato  ha confcrito  a lla  m anifestazione un 
a sp etto  com pletam ente differente. Porse, anzi, 
q u esta  p is ta  era anche un p o ’ troppo lev ig ata , 
tan to  che ad un certo  punto essa e d iven tata

ad d irittu ra  sdrucciolevole. Q ualche fa lsa  p a r
tenza, probabilm ente, é sta ta  causata  appunto 
d allo  slittam en to  delle ruote su b ito  dopo l ’ab- 
bandono d ella  v ettu ra . S i é rim ediato  in p arte  
a ll ’inconveniente spostando il p ilone e quindi la 
circonferenza della  corsa.

O ttim o il funzionam ento del cronom etraggio 
elettrico  ; sarebbe sta to  forse interessante ri- 
prendere qualche giro a  forte a n d atu ra  per p o 
ter disporre, unicam ente a  tito lo  in d icativo , del 
prim ato sul giro, anche se non con tem plato 
d alla  regolam entazione sui prim ati. A  propo- 
sito  del servizio  di cronom etraggio, é doveroso 
riconoscere che q u esto  com pito é s ta to  brillan- 
tem ente svo lto  d ai sigg. M eda e V ita lin i della 
Federazione Ttaliana Cronom etristi.

Buona, superiore a lle  asp ettative , la  dota- 
zione dei prem i, consistenti in Coppe e targhe 
artistich e oltre  ad  o g g etti di vario  genere. Rin- 
graziam o sen titam ente per il loro generoso in- 
terven to  i seguenti E n ti e p riva ti :

A u t o m o b il e  Cl u b  d ’ It a l ia , A u t o m o b il e  
Cl u b  M il a n o , A t t iv it å  s p o r t iv a  A u t o m o b i- 
lism o  It a l ia n o  (A .S .A .I.) - Ca s t r o l  Oi l ,
H e v a l o id  (cinghie di trasm issione), Ol iv e t t i  
(m acchine da scrivere), M oto G i l e r a , G io c a t 
t o l i  X o ě , O. M. (Officine m eccaniche), O l e o - 
b l it z  R e in a c h  (lubrificanti), Scuderia F e l ix , 
S .A .I .T . (Societa Anonim a In izia tive  Turistiche),

In alto, a sinistra : Una vista della pista di gara. Ě in corsa 
la prima macchina della classe B ». In basso : Il pata vino 
Antonio Lazzaro sta operando la messa in moto della sua 
bella vettura per mezzo dell’avviatore elettrico. - Controllo 
del peso della vettura dell’ing. Rozzi (semico per to da un 
membro della giuria).
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Dall’alto in basso e da sinistra: Coadiuvato da Casanova, Lazzaro provvede al rifornimento in pista. - 
Due concorrenti alia messa in moto snll’apposito avviatore elettrico. - Giorgio Ferrari, della scuderia 
Milano, con la vettura di Clerici vincitrice del Gran Premio Milano del 1950. - La « Settimana Incom » 
ha girato alcune scene. Ancora Antonio Lazzaro, alia luce dei proiettori, dimostra che la sua macchina 
ě anche provvista di sterzo. (Foto Janni)

PlRKLLl S . A . - Conte IyUigi C astclbarco ; d o lt, 
ing. G io v a n n i  F a l k  ; un grande Complesso In- 
dustriale  Torinese.

P orgiam o il nostro v iv o  ringraziam ento a 
tu tti coloro che aiutan do la  nostra a tt iv itå  hanno 
con trib u ito  con  tan ta  solidale generositå alla 
buona riu scita  della  nianifestazione.

L,e in stallazion i d i g a ra ; pilone, co n tatti per 
cronom etraggio elettrico, a v v ia to i e tabelloni 
per le classifiche sono s ta ti gen tilm en te messi a 
disposizione del C o m itato  organ izzatore dal 
Circolo E a v o ra to ri A lfa  Rom eo.

Come si ě svolta la gara.

E a  gara  h a  a v u to  inizio alle  9,30 circa. In 
apertura  hanno lan ciato  le v ettu re tte  am ericane 
della  classe « m id g e t» che concorrevano fu ori 
cam pionato. Com e abbiam o d etto  nella  pre- 
m essa, la  p arten za  di qu este m acchine é sta ta  
p iu tto sto  laboriosa, con successo spettacolare 
p in tto sto  scarso. D elle 7 m acchine iscritte , sol- 
tan to  d ue sono p a rtite  nel corso d i tu tta  la  gara : 
quella  d i F elice  R iv a , m ontata  da m otore Me 
Coy 19, é s ta ta  Tunica a  com piere tu tte  e tre  
le p rove, segnando, a l secondo laucio, la  m edia 
p iu tto sto  straordinaria  di 83,720.

Q uindi si é p assati a lia  classe « A  ». A nche 
qui una sola m acchina h a  effettu ato  il prim o 
Ia n c io : q u ella  di G aletto , con m otore O SAM  
2500, che h a  segn ato  il suo m iglior tem po mar- 
ciando a  53,465 orari.

IyC m inim e cilindrate sono sta te  cosi sbrigate 
p iu tto sto  ra p id a m e n te ; p oi sono en trate  in 
scena le m acchine della classe « B  », le  piu  nurac- 
rose e le p iu  regolari ad un  tem po. F ran co  Conte 
é s ta to  fra  i prim issim i a lan ciare, con la  sua ul- 
tim issim a « V icto ry  » Gran Prem io m on tata  dal 
D ooling 29 a m e rica n o : il suo prim o lancio  (che 
poi é risu lta to  il suo m igliore ten tativo ) h a  fa tto  
registrare la  b e lla  m edia d i 89,552, abbassando 
cosi il prim ato precedente, g iå  d eten uto dallo 
stesso Conte a lla  m edia di 72,874.

La nuova affermazione di Casanova.
M a il n u ovo  prim ato d o ve v a  resistere per poco 

te m p o : P iero  C asano va m arciava  a  98,360! 
N on esitiam o a  definire la  m acchina del bravo  
anconitano com e la  m igliore presente a l P alazzo  
del G hiaccio (le fo to  di q u esta  v e ttu ra  sono state  
pu b b licate  nel n° 38 di q u esta  riv ista . - N .d.R .). 
V ettu ra  assolutam ente stabile, grazie  al perfetto  
m olleggio anteriore a balestre, veloce, per la 
p erfetta  aerodinam ica d ella  carrozzeria, per la 
m inuziosa esecuzione delle p arti com ponenti, 
per il n otevole grad o d i m essa a pun to. Casa
n ova m o n ta va  sulla  sua v ettu ra  —  ed abbiam o 
d ovu to  adu larlo  lungam ente con b landi sorrisi, 
per ottenere q u esta  confessione —  una coppia 
di frizion i cen trifughe ad  azionam ento consecu- 
tivo . F rizion i poste una su ll’asse m otore e l ’al- 
tra  siill’asse delle ruote funzionanti a  m o’ di 
cam bio ; quando la  v ettu ra  ě ben lan ciata , la 
seconda frizione ingrana un sistem a di presa 
d iretta. E e ruote anteriori erano del tipo a  disco, 
to m ite  d a  una b arra  d i gom m a ; le posteriori 
del tipo «A C . 52 » con anim a interna di rinforzo 
in alliim inio.

M a la gara  della  classe « B » non iin iva  con il 
lancio di Casanova, perché d iversi a ltri concor
renti m iravano a  raggiungere il risultato  del 
bravo  anconitano. N el corso della seconda prova, 
in fa tti, A rtu ro  E euzinger della  scuderia  O livetti 
o tten eva  i 97,826 con una m acchina m ontata  dal 
D ooling 29, m a rim an eva danneggiato  in clas- 
sifica per il m an cato prim o lancio. A nche Conte 
e E eu tzin ger m ontavan o gom m e «Α. C. 52».

Prom et ten te l ’originale m acchina di Bordi- 
gnon d ella  scuderia  M ilano, m on tata  da un D oo
ling 29, p ro g e tta ta  secondo una n u ova conce- 
zione, p ia n ta  rom boidale, con due ruote centrali, 
una anteriore ed una posteriore. Q uesta m acchina 
ha d im ostrato  una buona s ta b ilita  e notevoli

doti velociste, nonostante fosse sta to  necessario 
aum entarne il peso nella parte  anteriore per una 
originaria  tendenza a « c a b r a re ». D opo una 
buona m edia di 76.923 a l secondo lancio, Bor- 
dignon o tten eva  al terzo lancio  un bel 94,736. 
IS una v ettu ra  che ci auguriam o di vedere nelle 
prossim e com petizioni che indubbiam ente po- 
trebbe ottenere dei risu lta ti n otevolm en te mi- 
gliori.

A b b iam o v isto  ancora la  C.P.5 d i C asanova, 
con una nuova carrozzeria  : la  m acchina che 
vinse il Gran Prem io M ilano a  67,164 d i m edia. 
B b b cn c, lan ciata  d a ll’anconitano Sbaffi, q u esta  
v ettu ra  ha fa tto  registrare ancora un tem po per- 
fe ttam en te  identico a  quello  di cui sopra, dimo- 
stran do d o ti di rego laritå  veram ente eccellenti. 
M a anche qui c ’é lo zam pino di quel m ago che 
si ch iam a Casanova !

Sono Jí scena i 10 c/c

Passiam o ora a lia  ca tego ria  degli auten tici 
bolid i, le v ettu re  che con i loro 10 cc. correranno 
sulla  circonferenza m assim a, quelle cariche esplo- 
sive  che sem ineranno il panico nelle folie. Pur-

troppo l ’e n trata  in base entro cinque g iri ha 
fa lsato  la velo citå  reale di m olti concorrenti 
specialm ente in q u esta  classe, in cu i le vettu re  
sono grosse e pesanti e richiedono un certo 
tem po per essere com pletam ente lan ciate. I/ing. 
P iero R o zzi della  scuderia  O liv etti h a  aperto 
la  gara  con una m edia poderosa : 124 ,137 orari 
V ettu ra  originale Dooling, m otore D ooling 61 
serie F , assoluta  regolaritå  di corsa. M edie non 
eccessivam ente e levate , quelle degli a ltr i con
correnti duran te i prim i ed  i secondi la n c i : da 
annoverare so ltan to  i 110,769 d ella  v e ttu ra  di 
Clerici, giå v in citr ice  del G. P . M ilano 1950 a 
113,207, ed  i 10 1,123 d i C aru gati, entram bi con 
m otore Me C o y 60. B uona l ’afferm azione di 
E n rico  B en a d ella  C IF  E in go tto  T o rin o  che, 
con m otore E lia  10, ha otten u to  la  m edia di 
95,744 a l secondo lancio. Inferiore a lle  previ- 
sioni ed a lla  possib ilitå  d ella  v ettu ra , la  prova 
d i Castelbarco, g iå  detentore del prim ato di 
classe. che é riuscito  ad  effettu are un  solo lancio 
a  98,360. In  n etto  m iglioram ento le prove di 
Saudella  della  D orica, cu lm inate a l terzo lan 
cio in un o ttim o  106,194· Q uesta v ettu ra , a no
stro a vv iso , ě capace di fare ben di piu : gli ul-
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Dall alto in basso e da sinistra a destra: La Dooling F originale dell’ing. Rozzi di Ivrea, vincitrice 
della gara a 124 ed oltre. - Abramo Bordignon ě un ragazzo che promette molto : presentava una strana 
vettura che, tuttavia, ha dato ottimi risnltati. - La squadra dell’» Alfa Romeo». - Ecco i campioni della 
" Dorica > di Ancona : Casanova e Saudella, evidentemente soddisfatti delle loro creazioni. - Connubio 
fra modello volante da veloeitå ed automodello : ě la vettura di Saudella. - Π torinese Pittatore pre- 
senta il suo modello montato da <* Penna 1 0 »*. (Foto Janni)

CAMPIONATO ITALIANO AUTOMODELLI - Ia PROVA

Classifiche ufficiali

tim i giri, rilev ati da noi, hanno in d icato  una 
v e lo c ita  superiore a i 130 orari.

I/ in g . R o zzi, dopo aver perso il secondo lan- 
cio, h a  ricon ferm ato le gran di possib ilitä  della 
sua m acch in a  ottenendo, a l terzo, un buon 
12 1 ,16 1 , ed  aggiudieandosi cosi la  v itto ria .

Un automodello a reazione.

P artico larm en te  im pressionante la  p rova  ef- 
fe ttu a ta  con la  m acchina a reazione di Clerici, 
m unita  del « D y n a je t » am ericano. Costruzione 
interam ente m etallica , senza grandi pretese di 
eleganza o di fm itura, ruote P irelli, m otore com- 
p letam ente racchiuso nella  carrozzeria. I/ef- 
fe tto  d i q u esta  m acchina h a  qualcosa di im pres
sionante. D opo alcu ni sin gu lti d ovu ti agli im- 
pulsi d ella  pom pa di avviam en to , un im prov- 
viso  b o ato  riem pie l ’aria, con un frastuono me- 
ta llico  assordante. Da m acchina, abbando- 
n ata  im m ediatam ente, sfreccia  velocissim a, con 
una corta  scia  d i fuoco dallo scarico, com pie 
alcune giri, poi si arresta  di colpo : il P alazzo 
del G h iaccio  sem bra piom bato in un silenzio 
di tom ba. P o i ci accorgiam o che il silenzio non 
esiste, m a siam o noi m ezzo a sso rd a ti! Il pubblico, 
che n el frattem p o  si era rifu g iato  nelle  gradinate 
piu in a lto , seende ora a  v a lle  ed applaude calo- 
rosam ente. Q uesta esibizione v ien e rip etu ta  di 
tan to  in tan to  : la  p arten za  é im m ediata, il 
risu ltato  straordinario. il m orale del pubblico, 
a  v o lte  depresso d a  qualche risu lta to  noncom - 
pletam ente soddisfacente, di colpo si rialza.

G li u ltim i rita rd ata ri term inano le loro prove ; 
scattan o  g li u ltim i o b iettiv i, m entre l ’operatore 
della  IN C O M , a  g a ra  conclusa, si affanna nel 
te n ta tivo  d i ritrarre  v in cito ri, coppe e m acchine. 
M a v i  riuscirä  solo in p arte  ! Perché é un ben 
arduo com pito  aver a  che fare  con dei m odellisti.

Com pilate le  classifiche, si p ro vved e a lia  di- 
stribuzione dei prem i, con annesso bagaglio  di 
strette  d i m ano e con gratulazion i. D a prim a 
p ro va  del C am pionato Ita lia n o  si é conclusa cosi 
con un  o ttim o  successo. G li o rgan izzatori sono 
s ta ti pienam ente a ll ’a ltezza  del loro com pito, 
i concorrenti a ll ’a ltezza  d ell’ im portanza della 
m anifestazione ; le classifiche ed  i p rim áti sono 
sta ti regolarm ente om ologati d alla  Comm issione 
S p o rtiva  A u tom o bilistica  Ita lia n a.

E d  a  rivederci a  Torino, il 30 giugno, per la 
2a di Cam pionato.

G 1 A M P IE R O  J A N N I

Categoria A (m otori fino a  cc. 2,5 - base m . 300).

i°) G a l k t t o  R em o - isolato  OS AM  2500 - 
p u n ti i . 000 (53,465 - 47,368 - 49,090) ; 20) a p. 111. 
B o n e t t o  E m ilio  - E N A D  A lfa  R om eo - M .T . 247 - 
p. 400 (o - o - 59,016) ; 30) R iv a  F elice (F elix  - 
G. 20 - p. 400 (o - 67,080 - o).

Categoria B (m otori fino a cc. 5 - base m. 500) :

i°) Ca s a n o v a  P iero - D orica - D ooling 29 - 
p. 1 . 100 (98,360 - 87,378 - 98,360) ; 20) Co n t e  
F ranco - isolato  - D ooling 29 - p. 652 (89,552 - 
67,924 - 81,081) ; 30) De u z in g e r  A rturo - O liv etti 
- D ooling 29 - p. 527 (o - 97,826 - 67,164); 4°)B o r - 
d ig n o n  A bram o (M ilano - D ooling 29 - p. 469 
(o - 76,923 - 94,736) ; 50) M ir e t t i  A d rian o(C IF  
D ingotto  - Torpedo - p. 450 (69,498 - 80.000 - o) ; 
6°) B r ia n z o l i  A ch ille  - iso lato  - T esta  R ossa - 
p. 367 (61,643 - 55,384 - 72,289) ; 70) Sb a f f i  
Carlo  - Dorica - T e sta  R ossa - p. 305 (67,164 - 
54,878 - 59 ,405) ; 8°) C ir a n i  G iuseppe - isolato  - 
D ooling 29 -p . 173 (0 -6 0 ,8 10 - 59,405) ; 9°) P ř e d a  
A driano - isolato - D ooling 29 - p. 40 (o - 45,583 -o).

(Milano - Me C o y 60 - p. 400 (o - 110,769 - o ) ; 
7°) B o n e t t o  E m ilio  - E N A D  A lfa  R om eo - Me 
Coy 60 - p. 307 (71,713 - 78,091 - 81,264) ; 
8°) Ca s t e l b a r c o  D uigi - M ilano - D oolin g 61 - 
p. 225 (o - 98,360 - o) ; 90) Man cin i F ilip p o  - M i
lano - G. 17/b - p. 127 (o - 91,603 - o).

Categoria Midget (fuori cam pionato) :

i°) R iv a  F elice  - F e lix  - M e Coy 19 - p. 1200 
(69,230 - 83,720 - 82,442) ; 20) R o v e l l i  N ino - 
F e lix  - T h im bledrom e - p. 300 (o - 65,060 - o).

X uovi prim ati italiani

Categoria  A  (base m. 250): R iv a  F elice (scu- 
deria Felix) km /h 67,080.

Categoria  B  (base m. 250) : Ca s a n o v a  Piero 
(scuderia D orica) km /h 104,651.

Categoria  B (base m. 500) : Ca s a n o v a  Piero 
(scuderia D orica ) km /h 98,360.

Categoria  C (base m. 1000) : R o z z i P iero (scu
deria O livetti) km /h 124.137.

Classifiche di campionato :

Sul tavolo della giuria, durante la 
gara, coppe, premi e targhe facevano 
bella mostra di sé, invitando i con
correnti alla lotta.

N ell’ordine, tu tti i concorrenti classificati, con 
il punteggio assegnato a  norm a del regolam ento 
particolare. Da classifica generále per squadre 
č la s e g u e n te : i°) Scuderia  O liv etti p . 752 ; 
20) Scuderia  D orica p. 640 ; 30) Scuderia  M ilano 
p. 564 ; 4°) Scuderia  G IF  D in go tto  p. 352 ; 
50) Scuderia  A lfa  R om eo p. 333,5 ; 6°) Scuderia 
F e lix  p. 262.

Categoria C (m otori fino a cc. io  - base me- 
tri i . 000) :

i°) R o z z i P iero - O liv etti - D ooling 61 - 
p. 800 (124,137 - o - 121,621) ■ 20) Ca r u g a t i  
V ita lian o  - M ilano - M e C o y 60 - p. 694 (74,074 - 
10 1,123 - 100,840) ; 30) E n r ic o  B e n a  Sergio - 
C IF  D ingotto  - E lia  10 - p. 502, (85,714 - 95,744  - 
78,840) ; 40) S a u d e l l a  Carlo - 
Dorica - Me Coy 60 - p. 466 
(63,716 - 84,905 - 106,194) ; 50)
B in d i  M auro - O liv etti - P a n 
tera  10 - p. 431,5 (85,714 - o - 
94,240) ; 6°) Cl e r ic i  G u stavo
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SCUOLE, ATTIVITÅ, INIZIATIVE Dl MODELLISTI

C I R C U L A T O R  Γ “ »
vam en te  : si tra tta  di un sistem a che negli U- 
con trol risu lta  veram ente pratico  ed efficiente ; 
si laglieran no quindi q u attro  raggi d i b ic ic le tta  
che verranno p ian tati negli a lloggiam en ti appo- 
siti lasciandoli sporgere di circa cm . i .  D opo 
aver in sta llato  il m otore si p rovvederå  a spal- 
m are abbondantem ente di collante l ’a lloggia- 
m ento dei raggi d i b icicletta.

S i p rovvedera  ora a coprire il  m otore con del 
cellofane. in m odo da proteggerlo durante la  
lavorazion e della  carenatu ra  ; a questo scopo si 
com incerå con l ’incollare e sagom are i due bloc- 
chi anteriore e posteriore. S e  non si dispone di

Alcuni angoli della mostra recentemente organiz- 
zata dall’Y.M.C.A. di Roma nella sua Sede cen
trale, ad opera della sezione cadetti. Ecco aacora 
un esempio ! In tutte le cittå, in tutti i paesi, do- 
vrebbero sorgere delle iniziative di questo genere.

E C C O  Q U E L L O  C H E  C l  V U O L E  
P E R  R I S O L V E R E  L A  C R I S I  
D  E L  L ’A  E R O M O D  E L L I S M O  : 

S C U O L E ,  S C U O L E ,  S C U O L E !

N E L L A  F O T O  C H E  R I P R O D U -  
C I A M O  S i  P U O ’ A M M I R A R E  L A  
S O B R I A  E L E G A N Z A  D E I  N U O -  
V I  L O C A L !  D E L L A  S C U O L A  D l  
A E  R O M O D E L L I S M O  A  B O L O G N A

T ra le molteplici attivitå dell’ Y .M .C.A. di Roma é 
compreso anche il modellismo. Il 22 maggio, ad esem
pio, ě stata inaugurata una mostra nei vasti locali di 
piazza Indipendenza, posti al piano terreno. La mostra, 
organizzata dalla sezione cadetti sotto la guida esperta 
del dott. Corradini e del dott. Sbaffi; allestita con buon 
gusto e comprendente un discreto numero di modelli, 
volanti e navali, ha ottenuto un caloroso successo. Fra 
le altre costruzioni si distinguevano particolarmente le 
belle realizzazioni di Fintini e di Gam buli. Particolar
mente interessante la riproduzione del « Bounty », 
opera del bravo Mario Fintini e di un vascello francese 
del 1700 costruito da Gambuli.

I.a sezione modellismo dell’ Y.M .C.A. organizza. inol- 
tre, dei regolari corsi ďistruzione riservati ai soci, ripar- 
titi nelle branche aeromodellismo e navimodellismo. G li 
aeromodellisti costruiscono un semplicissimo modello 
ad elastico da c.m. 80 di apertura, i modellisti navali 
realizzano invece un elegante tipo di cutter, lungo circa 
cm. 50. L ’ultimo corso, chiusosi recentemente, ha visto 
la partecipazione di 17 allievi, in massima parte aero
modellisti. Si převede per il prossimo ottobre l’aper- 
tura del nuovo corso ďistruzione.

Nei programmi della futura attivitå dell’ Y.M .C.A. 
—  sezione cadetti —  é l’organizzazione di un campeg- 
gio estivo nella Pineta della Villa Borghese a Nettuno. 
La partecipazione di modellisti riusqirå particolarmente 
gradita, a completare il quadro di quelle innumerevoli 
forme di educazione giovanile che l’ Y.M .C.A . realizza. 
aventi come scopo la formazione fisica e spirituále dei 
ragazzi.

Per qualsiasi informazione gli interessati possono ri- 
volgersi alia segreteria dell’Associazione, Piazza Indi
pendenza i ,  Roma.

In via Volsinio, al n. 32, c ’é un circolo inodellistico 
che lavora sodo. Il sig. Catitti, fondatore del circolo ed 
instancabile organizzatore, ha in prograinma numerose 
interessanti iniziative. Non si ě fermato alla creazione 
di una piccola scuola modellistica, raccogliente alcuni 
ragazzi che apprendono le prime cognizioni del modello 
volante, deH’automodello e del modello di nave. Non 
si ě ferm ato quando aveva dotato il circolo di una buona 
attrezzatura per la lavorazione del legno e del metallo, 
comprendente anche un tornio ed un trapano oltre 
agli altri innumerevoli utensili, a completa disposizione 
dei soci. Ora ha in animo l’organizzazione di una bella 
mostra modellistica, in un locale piuttosto in v is ta ; 
noi non possiaino che apprezzare e sostenere l’ idea, 
perché ben sappiamo quale im portanza rivesta la pro
paganda, nei nostro oampo.

Ě anche alio studio l’organizzazione di alcune compe- 
tizioni libere a tutti i modellisti romani ; i quali sono 
invitati a  visitare il circolo dove, nei pomeriggio del 
sabato, si radunano tutti gli appassionati.

M O DELLISM O augura al club di V ia Volsinio un 
sempře migliore avvenire e lo indica come esempio a 
tanta altra gente...

compensate) da 0,8 per i fianchi, s i potrå im pie- 
gare del b alsa  duro d a  1 m m ., I*a p arte  supe
riore verrå  r ic a v a ta  da un b locco d i b alsa  duro. 
Q uindi si passerå a p raticare n ella  p arte  inferiore 
della  fusoliera il tag lio  per l ’appoggio del piano 
orizzontale, in com pensato da mm. 1,5 rita- 
gliato  sul disegno ed in collato  a lia  fusoliera a 
lavorazione u ltim ata.

A n ch e il longherone d ell’a la  sarå rica va to  da 
un legno m olto  duro e verrå  fissato dopo aver 
p raticato  nella  fusoliera i fori per il passaggio 
dello stesso longherone e del filo d ’acciaio  che 
v a  a l tim one, per m ezzo d i due sp in o tti in legno 
da cm . 2 di lunghezza.

I^e a li orig in ali furono costruite  in allum inio 
da 3/10, ritaglian dole secondo il profilo, con un 
piccolo m argine e m arcando con u n a riga  il 
bordo d ’a tta cco  ; quindi si in izierå la  p iegatura, 
servendosi d i un  asse d iritto  ed  affilato, fino a 
raggiungere u n a cu rvatu ra  di 30 gradi circa. A  
questo p u n to  si continuerå il lavo ro  curvando 
atten tam en te  a m ano ; ponendo una certa  cura 
n ell’esecuzione di questo la vo ro  non sarå diffi
cile ottenere il profilo desiderato. O ra si darå 
inizio alia  foratu ra  del bordo d ’u scita  in m odo da 
p otervi piazzare i m inuscoli r ib attin i. I fori do- 
vranno essere accuratam en te sv asa ti in modo 
da accogliere p erfettam en te la  te sta  del ribat- 
tino, q u est’u ltim o in allum inio da 111m. 1,5. 
In m ancanza di rib a ttin i di q u esto  tip o  si potrå 
usare del filo d ’allum inio tag lia to  qu an to  piu pos- 
sibilm ente corto. N on é consigliabile foråre con- 
tem poraneam ente en tram bi i m argini, bensi 
foraro il dorso e quindi, usando questo come 
m aschera, passare a l ven tre , in m odo da evi- 
tare ogni possibile svergolatura. I r ib attin i vanno 
sch iacciati con la  m assim a cura servendosi di 
un piano m etallico  e facendo in m odo che rie- 
scano com pletam ente ann egati nella  svasatura.

ha  sem iala v ien e fissata a l longherone per 
m ezzo di due sp inotti in legno ; a ltri spinotti, 
p ia n tati nelle fusoliera, provvederanno a dare 
allineam ento a ll ’a la . Il triangolo  di com ando 
c* in allum inio o dural da 1,5 ; il serbatoio sarå 
in bronzo da 111m. 1,5, l ’o g iv a  é del tipo allun- 
gato  in allum inio.

L E W  M A H IE U
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I/id ea  d i costru ire un m otore ro ta tivo  elet- 
trico che non cadesse sotto  le  d ifficoltá  costn if- 
tiv e  e m eceaniclie del tip o  classico non é certo 
n u o va  e probabilm en te non sono i l  prim o che 
te n ta  una ta le  strada. F u  cosi che so tto  Tinfluenza 
d ella  p rogettazion e di una ferro via  in m iniatura 
n ella  quale —  onde ottenere un sufficiente auto- 
m atism o —  era p revisto  un abbondantissim o 
im piego d i relais, accadde che sfogliando un 
m an uale d i autom obilism o n acque 1’idea di ri- 
produrre la  fase d i scoppio d i un m otore a  ben- 
zin a  con un  com une relais, cosa che avreb b e per-

m esso la  realizzazione di un m otore elettrico 
aven te  un ciclo quasi identico a  quel m otore.

N el nostro caso i « te m p i» non ci interessano 
m olto, m a per m eglio deseriverne il funziona- 
m ento m i riferiro a  qu ello  d etto  «a due te m p i».

Q uasi tu tti oggigiorno, con la  m ania m otori- 
stica  che invade ogni a tt iv itå  sociale, ne cono- 
scerete il funzionam ento. N el nuovo m otore 
dobbiam o fare un paragone fra  la  m iscela e la 
sc in tilla  p rovocata  d al m agnete ed una breve 
im m issione in circu ito  di corrente elettrica . A l- 
lorquando il pistone si tro v a  o ltre  il punto m orto

superiore, la  m iscela é com pressa nel cilindro ed 
una scin tilla  sco ccata  dalle punte d ella  candela 
ne provoca lo scoppio che fa  com piere un percorso 
a l pistone, il q u ale , u n ito  co m ’e ad  una b ie lla  e 
q u esta  p er m ezzo di un collo d ’oea, a ll ’albero 
m otore, fa  si ch e la  fo rza  rettilinea del m oto ori- 
ginario  a b b ia  a  trasform arsi in forza ro ta tiva . 
Q ualcosa di identico avviene stille locom otive 
a  vapore nei cilindri. Se noi sostituiam o a l pi- 
stone una m assa d i ferro dolce, appositam ente 
im perniata, ed a l cilindro un relais, la  b iella  
allorquando si tro v a  in identica fase provoca 
una forza m agnetica che a ttira  la m assa d i ferro 
dolce verso il basso per un breve  periodo di 
tem po.

I*e fasi del m otore a  scoppio sono, in questo 
modo, quasi identiche. N oi ne abbiam o u n a at- 
t i v a : qu ella  d ata  d a ll’azione d ell’energia e le t
trica, e l ’a ltra  passiva, nella quale la  b ie lla  deve 
rip ortare l ’a lb ero  a lia  originaria posizione af- 
finché, per m ezzo d i un eccentrico, v en ga  ripe- 
tu to  il co n tatto  e lettrico  necessario a l fu n zio
nam ento del realis. Sim ilm ente il nostro m otore 
d ovrå  a vere  un vo lán o  che g li p e rm e tta  d i supe- 
rare l ’inerzia della  fase passiva nonché dare una 
rotazione piu  uniform e al m otore. E sso  sarå 
tan to  piu  piccolo d i d iam etro e di peso quanto 
piú elevato  il num ero dei giri.

M a osserviam o d avvicin o  un fa tto re  impor- 
tantissim o : il « relais ».

« R e la is » non é certo il nom e italian o  di 
questo avvo lg im en to  d i filo intorno ad  un nucleo. 
E sso, com ’é noto, si chiam a « e lettro ca lam ita  » 
e c ’é persino chi lo chiam a « congiuntore-di- 
sg iu n to re ». N om i certo  ap p ro p riate  m a troppo 
lunghi per ch i ne conosce la  loro applicazione 
e deve nom inarli tropp o spesso. D a v a n ti a  tan ti 
vocaboli che indicano lo stesso oggetto  io  prefe- 
risco il prim o, alm eno é piu b reve  e p oi secondo 
quella  regola  m atem atica  (invertendo 1’ordine 
dei f a t tori ecc. ecc.) b asta  che noi ci m ettiam o 
d ’accordo, insiem e, su l com e chiam arlo.

A llorquan do intorno ad  una sb arretta  d i ferro 
dolce (nucleo) aven te  un determ inato volum e, 
si a vv o lg e  a  spirále u n a d ata  q u an titä  d i filo di 
ram e iso lato  ed  in questo  si fa  passare una deter- 
m inata  corrente e le ttrica , la  sb arretta  d i ferro 
assum e proprietå  m agnetiche e fa  risentire anche 
a  d istan za il suo flusso a ttiran te . Q uesto feno- 
m eno é ch iam ato «m agnetism o ». Cosi ě realiz- 
zato  un relais. E a  m agnetizzazione si verifica  
solo a llorquando n el filo a v v o lto  passa la  cor
rente e le ttrica , e quando q u esta  é in terrotta, 
la  sb arretta  d i ferro dolce perde le  proprietå  
acqu isite  ed il flusso m agnetico scom pare.

N otiam o, p er qu an to  in questo nostro caso 
non ci interessi m olto, che v i  sono due tip i di 
relais : uno per funzionam ento continuo, cioé 
che puo restare p raticam en te a ir in fin ito  sotto  
corrente, l ’a ltro  tip o  in vece é per un  fu n zion a
m ento sa ltu ario , cioé esso sarå solo per breve, 
a  vo lte  brevissim o tem po in grado d i esercitare 
le  sue p rop rietå  dopo il quale il  riscaldam ento 
provocato  d a lla  corrente e lettrica  ě ta le  d a  pro- 
vocare i l  bruciam ento d ell’isolam ento elettrico  
e conseguente corto  circuito.

Come in telefon ia anche n el m odellism o ferro- 
v iario  il  relais h a  un com pito m olto  im portante 
nel funzionam ento d i un  im p ian to , sia  per co- 
m andi d i scam bi che per com andi supplem entari 
a  passaggi o b b ligati, p er segn ali d i sicurezza, 
per inversione d i p o laritå  di m arcia  a  d istan za  e 
cento a ltr i im pieghi nei q u ali esso sostituisce 
brillan tem en te, e con m aggiore a tten zion e di 
questi un o p eráto re.
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M a veniam o a l nostro caso. I*a fig. i illustra  
il principio d el m otore. S u ll’a lbero si tro v a  quasi 
tu tto  quello  di cui abbiam o bisogno. Infatti 
esso p orta  il collo d ’oea, il voláno, l ’eccentrico 
e l ’even tu ale  ingranaggio d i trasm issione. I/ec- 
centrico, d a lla  form a apposita, fa  si che venga 
d ata  corrente a l relais prem endo due lam elle 
Tuna con tro  l ’a ltra , cosa q u esta  ehe provoca  la 
chiusura del e ircu ito  elettrico. Ua sua posizione 
é ta le  che a llorquando il collo  d ’oca h a  oltrepas- 
sato  il p u n to  m orto superiore e si v iene giå  a 
trovare  n e lla  fase discendente, il co n tatto  e le t
trico p rovoca  la  forza  m agnetica e ,1a forza  otte- 
nutane fa  si che esso, anche con l ’a iuto  del v o 
láno, possa agevolm en te percorrere la  rim anente 
circonferenza del cerchio im m aginario di rota- 
zione, fino a  quando, ritorn ato  a lla  posizione 
originaria  u n a n u ova fo rza  m agn etica  fa  conti- 
nuare la  rotazione d ell’a lbero (vedi fig. 2).

N on tu tti  i relais hanno la  stessa velocitå  di 
attrazion e. A n ch e in telefon ia essi sono classi- 
ficati a  seconda d ella  loro velo citå  : a lcu ni ad 
azione len ta  del valore anche di secondi, m entre 
a ltri ad  azione u ltrarap ida  del valo re  di 1/1000 
di secondo. Q uesta velo citå  dipende dallo  scopo 
che si v u o l ottenere in relazione a lla  massa da 
a ttirare. Percio  se noi installerem o sul nostro 
m otore un  relais del tipo len to oppure uno ultra- 
rapido, avrem o parim enti una v elo citå  di ro ta 
zione len ta  (non a d a tta  a l nostro caso) oppure 
veloce. U gualm en te potrem o ottenere una po- 
tenza ta le  da raggiungere v a lo ri m olto ragguar- 
devoli, gu ard ate  per esem pio le e lettrocalam ite 
di cui sono d o tate  le gru nei cantieri di ricupero 
dei ro ttam i ferrosi per convincervene.

I l m otore a  scoppio presenta un inconveniente 
d erivan tegli d a lla  sua n atu ra  e perció anche il 
nos tro  m otore non parte se l ’eccentrico non 
viene posto in posizione di co n tatto  elettrico. 
A  ció si rim edia ponendo su ll’a lbero un ingranag
gio (pignone) aven te  un basso num ero d i denti 
il q u ale  riceve l ’avviam en to  in iziale da un in 
granaggio  m aggiore —  esem pio un rapporto 1 : 3 
o m eglio 1 : 4  —  affinché l ’eccentrico venga 
messo in posizione di parten za. Q uesta m o ta  
d en tata  puó essere fissa, cioé sem pře ingranata 
a l pignone, oppure distaccarsi con l ’a iuto  di 
una m olla  com e é indicato d al m odo di costru- 
zione d ella  fig. 3. S istem i piu com p licati ed  anche 
au to m atic i possono venire costru iti con l ’aiuto 
di a ltr i relais.

Se n o i*c i acconten tassim o d ella  rotazione in 
un senso unico sarem m o a  buon p u n to  in questa 
nostra esposizioné, m a poiché consideriam o 
questo m otore un  buon ritro va to  da installare 
su m odelli in  sca la  di carrozze m otrici (sia del 
tip o  e le ttrico  che con  m otori a  benzina) oltreché 
per a ltr i m odelli (navi ed  auto), noi avrem m o 
necessitå di in vertire  la m arcia. A  prim a v ista  
cio é p raticam en te  im possibile e q u esta  realiz- 
zazione ci appare irrim ediabilm ente preclusa. 
P u re  il  nostro caso é com e quello  d el fam oso 
uovo  di Colom bo. Come noi abbiam o posto se
condo un q ualsiasi m odo l ’eccentrico che pro- 
cura la  corrente di funzionam ento del relais, 
cosi se portiam o a l lato  opp osto la  su a  fase di 
co n tatto  potrem o disporre d i u n a rotazione o p 
posta  a lla  precedente, che sarå sinistrosa, anzi- 
ché destrosa com e qu ella  finora considerata. 
Ció é illu strato  n ella  fig. 4.

D obbiam o ricercare ora il m odo piu sem plice 
affinché, com e é necessario, i due eccentrici po
sti su ll’albero abbiano a  lavorare indipendente- 
m ente l ’uno d a ll’a ltro , senza sovrapposizioni 
di co n tatti. Ci a iuteranno a ltr i relais ed osser- 
verem o cosi i pregi d ella  loro p ratica  utilizza- 
zione. Percio, per cam biare la  direzione di m ar
cia  noi ne porrem o due, l ’uno d i fro n te  a l l ’a ltro 
—  ved i figg. 5 e 6 —  i q u ali possono a ttirare  
una p iccola  m assa di ferro dolce fissata sopra 
una p iastrin a  di b ak elite  p o sta  fra  di essi che 
assicura i circu iti e lettrici e fa  si che entrino in 
funzione i c o n tatti dell’uno o d e ll’a ltro  eccen-

trico, sia  il funzionam ento d e ll’uno di questi 
relais affinché un colpo di corrente sia  in grado 
di a ttirare  questa m assa m obile, la  q u al cosa p ro
vo ca  il cam bio d ella  m arcia, nofiché di porre in 
condizione che il n uovo colpo di corrente la  
ricam bi. Se indugerete sul b otton e d i com ando 
q u esta  m assa im pazzirå  poiché si ricam bierå 
a ll ’infinito. Noi non avrem o pero m ai errori 
poiché installando delle lam padine su questi 
c a v e tt i (vedi fig. 5) noi potrem o conoscere in 
qualsiasi m om ento la  direzione di m arcia  del 
m otore e qu ella  d ella  carrozza  m otrice dal la 
posizione dei fa ri accesi.

Com e i m otori a  scoppio —  di cui abbiam o 
preso paragone —  non lim itan o i loro cilindri 
ad  uno solo, cosi noi, se lo vorrem o, potrem o 
servirci di vari relais. I m otori a scoppio piu 
n o ti sono a  due od a q u attro  cilindri, che saranno 
trasform ati nel nostro m otore da a ltre tta n ti 
relais.

U n  m otore a  due relais puo essere otten u to  
ponendo i relais uno a  destra e 1’a ltro  a  sin istra  
d ell’a lbero (vedi fig. 7) aven te  un doppio collo 
d ’oca form ato da due m anovelle contrapposte 
adiacenti. Q uesta disposizione consente di mi- 
gliorare n otevolm ente la potenza del m otore 
poiché la fase p assiva d ella  corsa del volán o 
viene r id o tta  da u n ’angolo d i 220 grad i a  soli 
80 gradi, cosa che perm ette d i d im in uim e il 
peso.

Ua disposizione illu stra ta  non é la so la  per un 
m otore a  due relais, potendo questi venire posti 
l ’uno di fianco a ll ’a ltro  (adoperando m agari 
dei relais p ia tti, e qu elli per m icrofoni) com e 
lo sono del resto i c ilindri dei m otori a scoppio 
(vedi fig. 8).

Con tre  relais l ’a lbero sarå fornito  di tre  colli 
d ’oca posti ciascuno a  1200 risp etto  a l l ’a ltro 
(fig. 9) ed i c o n tatti saranno 1 - 3 - 2 .  I  m otori 
a  q u attro  relais saranno p o sti o a  due a  due 
adottan d o il principio d ella  fig. 7, e che nella  
fig. 10 é rip o rtato  l ’albero m otore d ove le  m ano
velle  sono poste a  1800 e la  cu i accensione av- 
verrå  com e nei m oto ri a scop pio secondo i re
lais i  - 2 - 4 - 2 oppure 1 - 2 - 4 - 3 onde dim i- 
nuire le v ibrazio n i p rodotte  dai co lp i e la  cu i 
realizzazione é m olto razionale.

Sia nel caso di cu i a lla  fig. 9 che di qu ello  a lla  
fig. i i  i l co n tatto  puo avven ire  secondo l ’ordine 
num erico ed  in essi le  fasi passive d el voláno 
sono p raticam en te abolite  senonché le  fasi dei 
c o n tatti e le ttric i risultano tropp o b revi per un 
confacente sfruttam en to  della p oten za  dei relais: 
Ě  preferibile quindi che il funzionam ento risulti 
a ltern ato  com e abbiam o dian zi d etto  nel quale 
l ’angolo d i co n tatto  risulterå, d alla  fig. 2.

U n  m otore a  tre  relais puo ven ire costruito  
anche con un solo collo  d ’oca  e la  cosa sem plifica 
la  costruzione d ella  sua b ie lla  la  q u ale  a vrå  
una form a a  s te lla  trian golare secondo il princi
pio dei m otori a  ste lla  in sta llati sugli aerei. Que
sta  disposizione richiede un  piccolo  spazio in 
largh ezza  e puo essere p referita  a lle  a ltre  finora 
descritte che ne richiedono uno in  lunghezza, e 
puo ven ire fissato in « p ie d i».

Se, nel caso di un m otore a  tre  relais, é prefe
ribile che essi siano p o sti tu tt i  da un lato , in  un 
m otore a  q u attro  relais esigenze d i equilibrio 
e di lavorazion e —  che abbiam o giå n o tato  —  
consigliano che essi siano disposti due per parte, 
secondo il principio della  fig. 7.

[coniinua a pag. io y i)
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L ’ in g . E n z o  P a lm e n t o la  ě  u n  e s p e r to  in  

m a t e r ia  d i  f e r r o v i e  e  d i  f e r r o v i e  in  m i

n ia t u r a  : d o p o  a v e r  d e d ic a to  d iv e r s i  a n n i 

a l lo  s tu d io  d i  q u e s te  a t t iv i t a ,  in iz i a  o r a  

la  s u a  c o l la b o r a z io n e  c o n  la  n o s t r a  R i v i s t a

R iten go  che sarebbe grad ito  ai m odellisti fer- 
roviarii conoscere un m etodo fa c ile  ed econom ico 
per costruire un m odello di ponte a  gabbia. A  
ta le  scopo d escrivo ed illustro  una m ia progetta- 
zione d o ve  ě p řevis to, quale  m ateria le  co stru t- 
tivo , liste lli di legno, carton i e co llan te cellu- 
losico, senza a lterarn e F estetica  ra ffig u rativa  ed 
ad attan d o  la  realizzazione co stru ttiv a  a lle  esi- 
genze del norm ale m odellism o ed a lle  disponi- 
b ilitå  del nos tro  m ercato.

I l m odellista  che rivo lgerå  la  sua attenzione 
a l con cetto  co stru ttiv o  d i q u esta  progettazione, 
com prenderå il  sistem a di realizzazione c di la- 
voro di q u esti p on ti nella  rea ltå , rendendosi 
conto d i com e e perché ogni b arra  d i ferro  che li 
com pongono sia  funzione delle a ltre , contri- 
buendo adegu atam en te  a l lavo ro  com plessivo. 
P rincipalm en te questi pon ti offrono assoluta 
garan zia  a i con vo gli che v i  transitan o, nel caso 
m aleaugurato del loro deragliam ento, evitan do 
m aggiori catastrofiche conseguenze, com e pure 
consentono fa c ilitå  di ca lco li e di m ontaggi e per 
esso ra p id itå  d i sostituzion e ; d ato  che, in caso 
di usura o di a v a ria  sostanziale, il n u ovo  ponte 
v errå  affiancato a l vecch io  e m ediante gru spe- 
cia li so stitu ito  a q u e s ťu lt im o  n el g iro  di poco 
tem po.

I disegni e la  relazione da m e red atti, li ho 
p ro g etta ti per il Super M odello « H  O » ossia nelle 
proporzioni d ella  sca la  d i i  : 86 ; qualora  si vo- 
lesse realizzare  per a ltra  sca la  si faranno le  re la
t iv e  proporzioni lasciando im m u tati, fino a 
sca la  i  145, g li spessori riguard an ti le compo-

ncn ti delle fianeate ed i trasversali superioři, 
m entre si p rovvederå  a rinforzare. in propor- 
zione a lla  nuova scala, i lungheroni di sostegno 
del binario  ed i re la tiv i trasversali inferiori.

I lungheroni che sostengono il b inario deb- 
bono avere, unitainente a  questo, una lunghezza 
to ta le  superiore a qu ella  'm assim a del ponte, 
onde consentire F incastro di questi lungheroni 
in alloggiam enti appositam ente creati sui due 
piani di corsa dei bin ari a ffacciantesi ag li im- 
bocch i del ponte stesso ed in modo tale  che il 
b inario  di questi si tro v i a llo  stesso liveilo  di 
qu elli d a  esso congiunti.

I l m odellista d o vrå  a n zitu tto  stabilire  la  lun
gh ezza  base del ponte, d ivid ere questa per il la to  
base d ella  cam pata  fnel nostro caso cento mil- 
lim etri (fig. 1-7), stabilen do cosi di qu an te cam- 
p ate  sarå form ata  ogni fiancata del ponte (il 
com plesso delle q u ali form a una travata) te- 
uendo presente che la fiancata di una tra v a ta  
(fig. 1) com prende da un m inim o di q u attro  ad 
un m assim o di sette  cam pate, e, dove fosse ri- 
ch iesta  m aggiore lu nghezza del ponte, si prov-

ved erå  a m ontare due o piu tra v a te  consecutive, 
nppoggiandole. nei punti delle loro giunzioni, 
su colonnine sim ilari a  quelle estrem e 111a a  dop- 
p ia  facciata . D opo di cio si stabilirå  q u an ti tra 
sversali in feriori B (fig. 3) occorreranno e stabi- 
lisco, qui. che queste sono sem pře nella propor- 
zione del doppio delle cam pate rien tranti in una 
fiancata del pon te, meno una. I m ontan ti C 
sono, q u an titativam en te , il doppio dei tra sver
sali B  (fig. 2-4-7) ; cosi com e le in elin ate F  sono 
il quadruplo delle cam pate com plessive.

Dopo ehe il m odellista  a vrå  sagom ato tu tti 
i pezzi, rilevab ili d ai r isp ettiv i disegni, inizierå, 
incastrando ed ineollando i trasversali B (fig. 3) 
ai lungheroni A , cen trati risp etto  a lla  lunghezza 
totale  di questi, e d istanziando i loro cen tri di 
una m isura pari a lla  m ezza lu nghezza d i una 
cam p ata  (nel nostro caso di 50 m/m) quindi prov- 
vederå a  fissare il b inario  m ediante dei chiodini 
in castrati sui trasversali B  e qu ind i in collerå  
i fiancali D , aven do  cura che i piani inferiori 
di questi risultino a  live ilo  con qu elli dei B. 
Cosi fa tto  incollerå, in m odo cen trato  ai trasver-
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sa li B  ed a i fiancali D (figg. 2-6), i liste lli I prov- 
vedeudo p oi a  fissare i m ontan ti C, sui quali in- 
castrerå  , incollandoli, i lungheroni E  (figg. 2-4- 
6:7). Procederå, incollando negli angoli delle 
cam p ate  (Fig. 1-2-7) flange di car tone H  (car- 
toncino Prespan da 0,5 ra/m sagom ate come in 
figura i r  e quindi m onterå, incollandole, le 
in clin ate  F  a  doppi a  fila  per lian cata  111a in 
m odo da avern e u n a esternam ente ed una inter- 
nam ente a i lungheroni D -E  (figg. 1-2-6). S i prov- 
v ed erá  a  coprire le  inclinate F  che trovansi a lle  
im boceature del ponte com e m ostrato  nelle 
figg. 2-6-7. dove i Q, che possono essere di car- 
toncino o d i liste lli d i legno, sono m ontati in 
lin ea  con  i G -I, onde form are tra  di loro una stri- 
scia  con tin ua. Sui bordini interni I si incolle- 
ranno dei p ezzi di liste lli U , com e mostrá la  
lig. S, le di cu i lunghezze si determ ineranno pra- 
ticam ente.

Ee flange S , in cartone, non sono indispensa- 
bili. I trasvcrsali superioři INI, che sono in ugual 
num ero delle cam pate di u n a lian cata , possono 
essere rica va ti ia  legno com pensato dello spes- 
sore di 1 m/m, in taglian d oli con g li arnesi per il 
traforo  e rip ortan do, se si vuole, le aste  O, op- 
pure lo si p otrå  ottenere unendo opportunam ente 
assiem e dei pezzi di liste lli dello stesso spessore 
(figg. 1-6-7).

Cosi creato ci si fisseranno due chiodini T -R  
n ella  p arte  cen trale  (lig. 6), 111a non prim a di 
avere  ben sta g n ato  le loro tcstin e, d ato  che ad 
esse verrå  fissata  la  linea aerea per ra lim en ta- 
zione e le ttrica  dei locom otori. E ssi, u ltim ati,

R i c o r d a t e !

se douete costruire un 
modello navale acqui- 
statene il disegno dalla
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verranno in collati sui piani G ed in corrispon- 
d enza di quei m ontan ti C, che descrivono il 
centro vertica le  di ogni cam p ata  (Fig. 6-7).

Cosi fa tto  si incolleranno g li angolari E  fra  i 
m ontan ti C ed i trasversali inferiori B (fig. 2) 
m entre le astine di rin forzo verranno sistem ate 
fra  i m ontan ti C ed  i trasversali superioři M, 
com e rilevabile  d alla  fig. 6. A questo pun to si 
salderå ai chiodini P  dei due trasversali su p e
rioři estrem i (fig. 6) un pezzo di filo u guale a 
quello  esistente su lla  rete  aerea m o n tata  su p la 
stico , di lun gh ezza  ta le  che, sporgendo a lle  sue 
estrem itå  dal ponte stesso, possa essere fissato 
ai prossim i pali che si troveranno su lla  linea fer- 
ro viaria  con giun ta dal ponte. E ’esistenza dei 
chiodini E  é p rev ista  solo per quei casi o v e  la  
rete aerea sia del tip o  delle nostre F erro v ie  dello 
S ta to  (doppio filo) e quindi si deduce ch e qua- 
lora la rete  aerea  del p lastico  non fosse di questo 
tipo questi ch iodini R  non saranno m ontati.

A lle  flan ge di carton e H com e pure ai piani 
G - Q, (qualora questi rea lizza ti in cartone) si 
p otrå  fare a rilievo  la  fin ta  ch iod atu ra  m ediante 
uno dei sistem i illu strati d alle  figg. 9-10, d ove 
n ella .p rim a é u sato un sem plice chiodo con p u n ta  
arro to n d ata  e pressato sul pun to del cartone 
dove d ovrå  ven ire il r ilievo  (m entre questo sarå 
p oggiato  contro un piano d i legno m orbido o di 
piom bo) e nella seconda si fa  uso d i un  ingra- 
naggio  di «orologio sveglia  », a l q u ale  saranno 
a sp o rtati sa ltuariam en te dei denti (questo é u tile  
nel caso che si vorrå  fare la  finta ch iod atu ra  sui 
pezzi G-Q) e lo si guiderå affiancandolo ad  una 
riga.

E a finta ch iod atu ra  si p otrå  anche ottenere 
con dei punti di vernice nera (in ta l caso i pezzi 
G-Q si faranuo con liste lli d i legno) m entre si 
vernicerå il ponte grigio ferro, avendo cu ra  di 
ev ita re  in qualunque m odo che la vernice cada

sulle rotaie. Sulle  in clin ate F , si incolleranno 
dei setto ri trasversali T  (4 per la  to) equid istanti 
tra  loro (vedi fig. 1-2-7). Q uesti setto ri T  non 
saranno ap p lica ti a lle  in clin ate F  costitu en ti 
l ’im bocco del ponte.

A lle  sponde d a  congiungere con  il p on te si ap- 
plicheranno due colonnine di sostegno com e quelle 
di fig. 5, su lle  q u ali si incastreranno i lungheroni 
portabinario A , e si procederå a lla  giunzione 
delle risp ettive  rotaie  di q u esti con  quelle  pro- 
ven ien ti d alle  stradě ferrate  da co n g iu n g e re ; 
m entre si incastreranno, a lle  estrem itå  inferiori 
del ponte, dei ringrossi d i legno V , onde evitare  
che il peso d i tu tta  la  m assa g ra v i su i lunghe
roni A , dato  che questi debbono pro v  vedere ai 
solo sostegno delle rotaie e dei con vo gli che v i  
transiteranno.

E e m isure dei liste lli ed i re la tiv i pezzi (indi- 
ca ti con le  lettere) ricavab ili da essi sono sta ti 
raggru p p ati in un elenco a  parte.

Spero che q u an to  d etto  ed  illu strato  riesca 
grad ito  ai m odellisti, che prego volerm i infor- 
m are dei r isu lta ti o tten u ti indirizzan do presso 
la  redazione d i questo g io m ale, chiedendom i 
anche consigli n el cam po del m odellism o ferro- 
v ia r io ; con  piacere rispondero d irettam en te  o 
a ttraverso  una ap p osita  rubrica.

E N Z O  P A L M E N T O L A

NOTA SUL DIME NSIO NAME NTO DEI PREZZI 
A = 3 x 9 ; B  =  4 x l l ;  C-E-G-I =  1 x 6 ;
D =  1 X 8 ;  F =  1 X 5;  L =  1 X 4 ; M  =  l x  9;  
N =  1 X 2 ; 0  =  1 x 1 ;  P-R =  (chiodini da cal- 
zolaio); Q-T =  se legno 1 x 6 , se cartone 0,5; 

H e S =  cartone Presspan da 0,5.
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(4* PUNTATA - CONTINUAZIONE DAL N. 37)

D opo esserei occu pati della  costruzione del b in ario  e del quadro di 
m anovra (vedi le precedenti p u n tate  sui num eri 35-36-37) occupiam oci 
ora dei segnali, cioé d i quei d isp ositiv i, com unem ente ch iaraati sem afori, 
che, per m ezzo di segnalazioni ottich e, forniscono a l m acchinista  tu tte  
quelle indicazion i ehe da lon tan o gli si voglion o dare. N elle  v ere  ferrovie 
i sehnali sono di tip o  e d i form a d iversa  d a  N azione a  N azione. H anno pero 
sem pře in com une un  eguale lin gu aggio  o codice elie ě il seguente :

Colore rosso =  segnale di arresto , di pericolo ; colore verde =  v ia  
libera ; colore arancione =  pruden za, ra llen tam ento  ; colore azzurro =  ser- 
vizio  di m an ovra  ; colore b ian co  =  in d ican te che il segnale é in funzione 
e sotto  tensione.

N elle  ferrovie  italian e i tip i di segnali oggi m aggiorm ente in uso sono 
di due m odelli d iv e r s i: il tipo « ad a la  » e quello  « a luce co stan te  ». II tipo 
di segnale ad  a la  (volgarm ente d etto  anche « a b raccio  » od « a  pala ») é 
é quello form ato  d a  un  sostegno v ertica le  (piantana) e da una o piú ali 
orizzon tali. Ua posizione orizzon tale  d e ll'a la  corrisponde a l colore rosso 
m entre la  posizione d e ll’a la  abb assata  di circa  450 in d ica  la v ia  libera.

P er rendere v is ib ili le segnalazioni anche durante la  n o tte, l ’a la  del se- 
m aforo ha, in  una delle sue estrem itå , due ferito ie  rotonde, una con vetro  
rosso e l ’a ltra  verde, sistem ate in m odo ta le  che la  lu ce rossa sia  v isib ile  
in corrispondenza d ella  posizione o rizzo n tale  d e ll’a la  e q u ella  verde del- 
l ’a la  abb assata . A  tito lo  in fo rm a tivo  ricordiam o che i segnali ad  a la, in 
uso nelle ferro vie  tedesche, a lzan o d i 450 l ’a la  anziché abb assarla  com e da 
noi. I  segnali ad  a la  possono essere ad  a la  sem plice, ad  a la  doppia, ed a 
piu a li sovrap p oste . I segnali sono p ia zza ti generalm ente a lla  sin istra  del 
binario  d i cu i sono posti a  p rotezion e e l ’a la  d eve  sem pře sporgere dalla  
p arte  sin istra  d ella  p iantana.

Iy’a la  del segnale presenta le sue due faccie diversam en te colorate : 
T u tta  rossa, con una fascia  centrale b ian ca, la  faccia  che é in  v is ta  nel senso 
di m arcia  del con vo glio . T u tta  b ianca, con fascia  cen trale  nera, la faccia  
opp osta.

I/ a ltro  tipo di segnale piu in uso nelle nostre ferro vie  é qu ello  « a luce 
co stan te  » (volgarm ente detto  «a  p adella  » « occhio lum inoso » « a  fascio  di 
c o lo r e ») il q u ale  é form ato da un gran de disco (padella) che ha nel suo cen- 
tro  u n a sorgente lum inosa accesa in  perm anenza, d i colore rosso oppure 
verd e a  seconda delle necessitå. A d  e v ita re  dispersioni n ella  v is ib ilitå  la 
sorgente lum inosa é con torn ata , per la  sua m eta superiore d a  una specie 
d i im bu to  (parafuoco) che m eglio dirige i raggi lum inosi in posizione o riz 
zontale.

Indipendentem ente d alla  loro form a, i segnali si possono classificare in  :

Segnali principalt 0 di protezione : generalm ente posti a l l ’ingresso ed 
a l l ’u scita  delle stazion i. H an n o lu ce rossa e verd e e le  loro segnalazioni 
sono d irette  esclusivam en te a i co n vo gli ferroviari con esclusione ai m ovi- 
m enti d i m an o vra  ed  a i carrelli per la  m anutenzione d ella  linea.

Segnali di blocco p ia zza ti lungo la  linea ferro viaria  nei tra tti percorsi 
da intenso traffico  ed  opp ortu nam en te fra  loro d istan zia ti in m odo che 
quando un  d eterm in ate  setto re  d ella  linea é im pegn ato d a  un treno il set- 
tore im m ed iatam en te precedente sia  im pedito  a l transito .

Segnali di Biforcazione  p ia zza ti a lle  d iram azioni e che servono per 
in dicare a l m acch in ista  su  q u ale percorso d eve  in stradarsi. U n  segnale 
principale puö essere precedeuto da un  segnale d i p reavv iso , piazza  to ad 
una d istan za  ta le  che un tren o sop raggiungente in  p iena velo citå  abb ia  
il tem po necessario a d  una fren a ta  ta le  che g li consenta di portarsi in pros- 
sim itå  d el segn ale p rincip ale  con  m oto  rallen ta to .

H a  a n ch ’esso due l u c i : aran cion e e verde le  q u ali sono in fase con  le 
segnalazioni del sem aforo principale.

N elT accin gersi a lia  costruzion e dei segnali p er il nostro p lastico  non 
ě assolu tam ente possibile che c i s i possa atten ere  a l vero , né per le d im en
sion! né p er la  d istribu zione d ei segnali. Se dovessim o risp ettare  le propor- 
zioni dovreram o im piegare d elle  lam pad in e con pallon cin o non piu grande 
d i un m illim etro. Ue p ian tan e d ovrebbero  essere an ch ’esse di u n  m illim etro 
d i largh ezza, cose che non é neppure possibile prendere in  considerazione. 
D obbiam o d i necessitå  la vo rare  con  d elle  fa lse  proporzioni, facendo pre- 
valere m aggiorm en te l ’effetto o ttico .

Im p o stata  cosi la  cosa, si puö giungere a lia  conclusione che anziché 
copiare fed elm en te un determ in ate  m odello di sem aforo (che ě cosa im pos
s ib le )  d al m om ento che si d eve  n ecessariam ente im piegare delle fa lse  p ro
porzioni, tan to  v a le  che ci creiam o d ei segnali a d a tti a l nostro scopo. Scar- 
tiam o quindi, alm eno per il  m om ento, l ’idea d i costruirci dei segnali «ad

a la  » e portiam oci sul tipo a  luci colorate. S ca rta ta  anche la  costruzione 
del tipo con luce centrale a lla  padella, perché dovrem m o a vere  un picco- 
lissim o d ispositivo per la com m utazionc delle lu ci sopra l ’unico occ io lu 
m inoso (difficilissim o da costruire) non ci rim anc che sistem are le nostre 
due lam padine una sopra l ’a ltra  in linea vertica le . Q uesta sistem azione 
delle lam padine, ci costringe ad  a vere  la  padella  non piu roton da m a ret- 
tangolare. Il problem a m aggiore che poi ci si presenta é quello  di poter 
con tu tta  facilitå  sostitu ire  le lam padine che per qualsiasi causa si brucias- 
sero. Q uesta possib ilitå  la si puö otten ere  solo sistem ando su lla  padella  
dei portalam pade. Q uesti devono essere necessariam ente m olto  p iccoli c 
sistem ati in m odo ta le  che la  lam p ad in a non sporga eccessivam ente ma 
che al contrario  si presenti com e se fosse racchiusa entro un globo colo- 
rato  (per esigenze di estetica).

Con questi criteri in fo n n ativ i e u tilizzan do  le lam padine che in com- 
m ercio sono facilm en te reperibili descriverem o diversi m odelli di segnali 
fra  i q u ali ciascuno sceglierå il tip o  che piú p otrå  soddisfare alle  sue esi
genze sia  co stru ttiv e  che estetiche. Ua tensione di accensione delle lam 
padine non ci d eve  preoccupare, d ato  che con la  sistem azione da noi pre- 
v is ta  nella  alim en tazion e e lettrica , abbiam o si sta b ilita  una tensione di 
12 V o lt, per le luci dei sem afori im p ieganti lam padine di 24 v o lt , m a quella  
tensione puö essere con tu tta  facilitå  p o rta ta  a qualsiasi tensione a  seconda 
del tip o  d i lam p ad in a im piegato, senza aleun a m odifica, d ato  che l ’im piego 
del com binatore p erm etta  la  prom iseuitå  di tensioni fra  loro diversissim e.

U ’unica raccom andazione é di im piegare sem pře una tensione non 
superiore della m etå di qu ella  che é propria  d ella  lam padina, esclusivam ente 
per m o tivi di m aggior d u rata  e per evitare  che dei segnali con lu ci troppo 
v iv e , d iano un e ffetto  o ttico  ed estetico  pessim o.

. . . i l«F IA T  G. 4 6 », il  «C LIPPER», i l « B O N A N Z A », i l «MONO- 
COUPE », il «RAD IOCOM ANDO», il « C H IPM U N C », il motoveliero 
« ELISEO  » ... le nuove gomme pneumatické A . 51 ed A . 5 2 ... e centinaia di 
altre inter cssanti novita troverete ampiamente illustrate e dettagliate sul nuovo 
catalogo n. 9

“Tutto per il Modellismo 1951,,
che riceverete immediatamente inviando solo L. 50 alia Ditto

A E R O P I C C O L A
CORSO PESCHIERA 252 ■ TORINO
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L e  piú p iccole lam padiiie  che si trovan o com unem cntc in com mer- 
cio sono :

il « p is e llin o » con un bulbo di vetro  del d iam etro di circa  5 mm. c 
term inante in una p u n ta  a gu zza  com e una goccia  d ’acqua.

I l  suo v o ltag g io  e di 3,5 V o lt  con un consum o di 0,2 w att. S0110 costru ite  
sia con v iro le tta  a  passo «l i l i p u t » sia senza v iro le tta  con i due fili di a tta cco  
uscenti d al bulbo.

I l  tip o  « B lin d a  to  od a fa ld a  » lunga circa  19 m m  con bulbo in vetro  
del d iam etro d i 6 m m ., e con v iro le tta  passo lilip u t. Sono costruite  nei 
v o ltag g i d i 6-12 e 24 v o lt  (q u e sťu ltim o  non tropp o facilm en te reperibile) 
con un consum o di circa  1 w a tt . Sono costruite  anche con il bulbo giå co- 
lorato  in  verde, g ia llo , rosso ed azzurro, m a... difficilm ente reperibili.

I l  tip o  « tu bo lare » lun go 18 m m . circa, con bulbo di vetro  tubolare 
lungo 10 m m . e del d iam etro di 6 mm. H anno v iro le tta  lilip u t e sono co 
stru ite  con tensione di 6-12-24 v o lt, solo con vetro  chiaro.

I l  tip o  «a p a llo n c in o » lungo 17 m m ., con bulbo in vetro  del d iam etro 
di 8 m m . e v iro le tta  lilip u t. S i tro van o  nei v o ltag g i di 6-12-24 vo lt e solo 
con v etro  chiaro.

Si tro van o  poi ancora sul m ercato anche a ltri tipi, di produzione esclu- 
sivam ente  estera, con tensione di 19 v o lt  e consum o di circa  1 w att. Il loro 
bulbo é a  palloncino ed é costru ito  nei d iam etri di 5-6-9 mm. la v iro le tta  
é lilip u t. »Si tro van o  anche con vetro  colorato ; il prezzo d leggerm ente su 
periore a  quelle d i produzione nazionale. In  G erm ania é poi ancora costru ito  
un tip o , m olto  piccolo, con tensione di 19 v o lt  cosid etto  « a cartu ccia  ». 
N on ha v iro le tta , m a il v etro  é circondato da una fa ld a  di m etallo  che e 
anche uno dei due poli d i co n tatto . £  lunga com plessivam ente 10 m m., 
il d iam etro del bulbo é di circa  4 /λ mm. S i trovan o nei colori b ianco o rosso.

U n  segnale di sem plice costruzione é quello che p resenta la padella  
di form a rettan go lare  larga  15 mm. ed a lta  30 mm. co stru ita  in lam ierino 
d i otto n e dello  spessore di 1 mm. nella  quaie entro due fori di 5 mm. di 
d iam etro eseguiti su lla  linea m ediana, uno so tto  1’a ltro  verticalm en te, si 
introducono due lam padine d i cui quella  rossa in a lto  e la  verde in basso. 
Ue lam padine sono m antenute in loco con una goccia  di stagno. Q uesta 
costruzione ě cosi sem plice m a poco sim p atica  che é superfluo dare m aggior 
d ettagli.

Ua in tercam b iab ilitå  delle lam padine si puo ottenere invece col 
segu ente m odellino :

D a  un lam ierino di otton e, dello  spessore di 1 mm. si tag li un rettan - 
golo d i m m . 18 X 4 2  sagom andolo com e a lla  figura n. 6. G li angoli saranno 
leggerm ente sm ussati. V i si faccian o  poi due fori del o d i 8 mm. ed uno 
del o di 3,5 m m . P er ottenere i fori da 8 mm. perfettam en te  eseguiti in  uno- 
spessore cosi so ttile  d i lam ierino si d eve  im pedire che questo si possa tor- 
cere so tto  la  pressione d ella  p u n ta  del trapano. U n sistem a consigliabile 
é quello d i com inciare a fare, in corrispondenza dei cen tri, un prim o foro 
da 1,5 m m . con la  p iastrin a fissata  ad  una ta v o le tta  di com pensato da 3 
mm. e facendo in m odo che q u esti forellin i passino per tu tto  lo spessore 
del com pensato. S i ap p p lich i poi una seconda ta v o le tta  d i legno, in m odo 
che la  p iastrin a  d ’o tton e si tro v i fra le  due ta v o le tte  d i legno, si stringa 
il  tu tto  nella  m orsa, e con il riferim en to dei forellin i g iå  fa tt i nella prim a 
ta v o le tta  di com pensato, sarå facile  con la  punta di 8 mm. eseguire nella 
lastrin a  un foro m olto ben fa.tto.

R ip ieghiam o poi la  codina con il foro da 3,5 m m . ad  angolo retto. 
P rovvediam oci di 2 porta lam pade lilip u t, di 2 lam padine del tipo tubolare, 
e di un  pezzo di tu bo  di o tto n e del o in t. di 6 mm. ed esterno di 8 mm. 
della lu n gh ezza  di circa  5 cm. A d una estrem itå del tubo, farem o una sba- 
v atu ra, verso l ’interno, con una p u n ta  da 7 mm. ne tag liam o una porzione 
di 10 mm. e sbav iam o  anche q u esta  estrem itå com e giå  fa tto  per l ’a ltra. 
Essendo il d iam etro esterno d e lla * lam padina di 6 mm. ed anche quello 
interno del tu b o  di 6 mm. é necessario a llargare  l ’interno del tu bo  di o tton e 
di qualche decim o, cosa che farem o con una lim etta , provando con la  lam 
padina che dovrå passare tu tta  entro il tubo. (Ci si puö rivolgere ad una 
d itta  sp ecia lizzata  che con poca spesa v i appronterå questi cilindretti 
rettificati).

P rendiam o la  lam padin a e la inseriam o nel cilin d retto  lasciandola 
sporgere, d alla  p arte  del b u lb o  di circa  3 mm. N ella  estrem itå  opp osta del 
cilindretto in troduciam o il p o rta lam p ad a lilip u t di qu el tan to  che la  la m 
padina g li si possa a v v ita re . Con u n a goccia  di stagn o b locchiam o il p o rta 
lam pada a l c ilin d retto , curando che resti ben cen trato , la  q u al cosa la  si 
puo facilm en te ottenere lavo ran d o  l ’interno del cilin d retto  esattam en te 
e senza giuochi. Ue due sb av a tu re  che abbiam o prim a fa tte  nel cilin d retto  
ci saranno serv ite  l ’una per la  sa ld atu ra  del p orta lam p ad a  a l cilin dretto  
e l ’a ltra , per fare che il b u lb o  d i v etro  d ella  lam p ad in a resti inserito bene.

D i q u esti cilin d retti con p orta lam p ad e ne farem o due, e li fisseremo 
alla  p iastrin a  d i otton e, in filandoli nei fo ri R  ed U  sa ldan do li con una goccia  
di stagno. P er otten ere  un e ffetto  ancora  m igliore da un lam ierino d i la tta  
sottile si ritaglin o  2 rettan golin i d i 12 m m . di la to , si arrotondino le estre
m itå d i ciascun la to , si rip ieghino a  sem icerchio e si sald ino sopra la  parte  
di cilin dretto  che p er 1 mm. sporge d alla  faccia  anteriore del segnale. A vre- 
mo cosi anche i due parafu ochi d i o ttim o  aspetto.

P er colorire le  lam padine si prenda della verniče a  spirito  di colore 
rosso e verde, se ne versi una porzione di un d itale  e v i si im m erga la lam 

padina, lasciandola poi asciu gare p er 24 ore in posizione v ertica le . Un 
aggeggio  m olto com odo per a v v ita re  la  lam p ad in a nel p orta lam p ad e é co- 
stitu ito  da un p ezzetto  d i tubo d i gom m a, d el o int. d i 5 m m . il q u ale  av- 
volgen do a  ven to sa  il b u lb o  di v etro  rende facilissim o il m aneggio e l ’a w i-  
tam en to d ella  lam p ad in a n el porta lam pad e.

Ua p ian tan a del sem aforo é fo rm ata  da un segm ento d i o tto n e  a  se- 
zione q uadra  di m m . 5 X 5 ,  e della  lu n gh ezza  di 80 m m . d i cu i una estre
m itå  é sa ld ata  in corrispondenza del foro da m m . 3,5 che tro v asi su lla  parte  
rip iegata  d ella  padella  (cosi che i fili d i collegam ento possano agevolm en te 
esservi inseriti) e l ’a ltra  estrem itå sa ld ata  a l supporto di sostegno. I l  sup
p orto  di sostegno puo essere co stitu ito  da u n a specie d i scato lin o  ricava- 
b ile  da un lam ierino di ottone o di la t ta  d i circa  5/10 d i spessore e delle 
dimen.sioni di cui figura 9.

N on rim ane che sa ld are  un ca v e tto  di ram e a lla  p arte  m etallica  del 
segnale (massa) e due ca ve ttin i uno per la  lu ce  rossa e l ’a ltro  p er la  luce 
verde, che andranno co lleg ati co i re la tiv i p ortalam pade.

U n altro  procedim ento, per la  costruzione d i un segnale, é il seguente 
un p o ’ piu costoso, m a che puo darci un sem aforo m olto  piú  elegante. I 
due cilin d retti di o ttó n e di cui sopra, sem pře della  lu n gh ezza  di m m . 10, 
dovranno a vere  l ’interno esattam en te ca lib rato  a  mm. 6,7. I due cilin d retti 
saranno p assati a n ch ’essi nei due fori R  e U e adessi sa ld ati, con la  faccia  
anteriore d i 3 mm. circa. N on si salderanno pero a ll ’a ltro  la to  il p o rta lam 
pade lilip u t, m a g li si in trod u rrå  uno speciale porta lam pad e, to rn ito  dal 
pieno, internam ente filetta to  a passo lilip u t, ed esternam ente to rn ito  con 
leggera conicitå, in  m odo che ad  essi viene a v v ita ta  d irettam en te  la  lam 
padina, ed il tu tto  ě poi inserito, (dal verso) nel cilin d retto  a  cui si m antiene 
aderen te per la con icitå . I l  bulbo d ella  lam pad in a non sporge d a l cilin d retto  
che per una sem icirconferenza rendendo cosi l ’effetto  di lu ce bellissim o.

(■continua) LOM I NO DEI TREN I

La collauorazione a «lYiodeilismo» B aperta a tulii i lettori!
Inv ia te  a « M O D E L L I S M O  » i d isegni costruttiv i, le foto, le descri- 

zion i dei vostri m odelli ben riusciti. Ne  trarrete  un utile econom ico, o ltre  
ad una soddisfazione m orale  !

I disegni, sia  al naturale  che in scala, possono essere anche a m atita , 
purché com pleti di tu tti i dettagli. Le foto devono essere chiare, su carta  
bianca ; le cronache e gli avv is i di m anifestazion i devono giungere  
tem pesti vamente.
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NOTIZIE BREVI DALL’ESTERO
T estuale. d alla  riv ista  argcn tin a  «Aerom o- 

d e lism o », a  proposito del y° anniversario del 
Club A erom odellistico Ciudadela :

« Con una m odesta m a entusiastica  festicciola 
ě s ta to  celebra to  n el 2 dicem bre il settim o auni- 
versario d i v ita  a l servizio deiraeroniodellism o 
nazionale. H anno assistito, dietro speciale in vito, 
il sig. Cardoso, in  rappresentanza del sottose- 
gretario a ll ’A eron autica  civ ile , e del d irettore 
dell’A eron autica  spo rtiva , il sig. M ario M edina 
A rto la , capo d ella  segreteria  delle Einee Aeree 
di S ta to  in  rappresentanza del dir. generále 
brigadiere Chueca, il  sig. R on ch etti, presidente 
della  F A A  e d el C A B A , il sig. E iizo  Tasco, d i
rettore d i «A erom odelism o» e redattore di « H ob 
b y  ». Sono sta te  anche ricevu te  note di adesione e 
di augurio da p arte  deU’E ccellen za  il presidente 
della N azione, del Capo d ella  Casa M ilitäre del 
Presidente, ten. Col. Jorge B a llo lit, della  eceel- 
lentissim a signora E v a  Peron, del signor gover- 
natore d ella  provin cia  di B uenos A ires, col. 
Dom ingo M ercante, del brigadiere Celez, sotto- 
segretario a ll ’A eron autica  civ ile , del presidente 
della Com m issione S p o rtiva  A rgentin a, del capo 
della  base areea d i E l  Palom ar, com .te Julio 
K rausse, del Presidente d ell’ Istitu to  X acion al 
Sanm artin iano, don José M aria Castineira de 
D ios... » ed a ltri ancora, che risparm iam o ai 
let tori.

Sen za  com  m ento.
★

Cranfield passera a lla  storia  grazie  ai su oi 
estintori. U n paio d i questi arnesi furono m aneg- 
g iati, nel 1949, da alcu ni com ponent i della

squ ad ra  ita liau a , ai danni di a ltro  com ponente 
della  stessa squadra, dorm iente. M a anche gli 
am ericani, apprcndiam o ora, avevan o il loro 
« pom piere » nella persona di E d  E id gard  ; il q u a 
le s ta  facendo gran di sforzi perchc una squadra 
statu n iten se prenda p arte  a lia  edizioue 1951 
della  Coppa W akefield .

★
« D em onio d al naso r o s s o » é il nom e d ’un 

autom odello  am ericano m ontato d a  due m otori 
a  reazione « D jn a y et » che h a  raggiunto la  ri-

Comunicato n. i3i
Regolam ento Internazionale per I ’O rgan izzazione  

di Concorsi riconosciuti dalla F.A.I.

In  seguito alia comunicazione della F  ederazione 
Aeronautica Internazionale si fa noto che la Com
missione dei M odelli Volanti della suddetta Fede
razione ha a p prováto le seguenti varianti al Rego
lamento in  oggetto (documento M R A  /60/12 che 
qnesto Aero Club ď Italia ha tradotto e diffuso 
agli Aero Clubs).

M od ifich e:

i°) Paragrafo 7 comma C va modificato come 
segue : « Se il concorrente dopo il controllo ha modi
ficato il suo apparecchio cambiandone L· caratte- 
ristiche imposte dal Regolamento.

20) Paragrafo 9 sopprimere il comma B .
I suddetti paragrafi s i  trovano rispettivamente 

a pagina 3-4 del Regolamento tradotto in italiano.

sp ettabile  velo citå  di hm/h 288,64 !
A u to re  d i tan to  prodigio é s ta to  Francis 

G ruber di A lb a n y , nello S ta to  di N ew  Y o rk . 
E a  p ro va  é s ta ta  effettu ata  con ca v i d i 21 m etri. 
I l prim o te n ta tiv o  a v e v a  dato  una velo citå  
p iu ttosto  bassa, sui 160 o r a r i : una serie di 
m odifiche porto  a l risu ltato  di cui sopra. I l  co- 
stru tto re  pensa di raggiungere presto le 200 
m iglia  orarie (circa 328 k m /ora). M a cosa ne 
farå, poi, d i un m odello che, correndo, si sentc 
e non si ved e ?

Comunicato n. i 32
A ttiv ita  aerom odellistica.

Xon tutti gli Aero Clubs hanno nei confronti del- 
TAerom odellism o quella cura e quelle attenzioni 
che sono necessarie per inquadrare tale attivita al 
raggiungimento di quei fini per i  qaali notoriamente 
é dedicata la vita di questo Ente e precisamente la 
propaganda fra i  giovani dei problemi aeronautici.

Conosciamo le difficoltå che alcuni Aero Clubs 
devono s up eráre ma facciamo caldo invito a i P resi
denti di voter prendere a cuore VAeromo dellis tica, 
la quale occupandosi dei piu  giovani consente il  
pin largo sviluppo numerico e qualitativo dei bene- 
fici che possono venire alVA eronautica dalla nostra 
propaganda.

La Presidenza di questo Aero Club d 'Italia  se- 
guira con molta attenzione quanto verrå fatto dagli 
Aero Clubs Federati per favorire VAeromodellismo.

N0TIZ1ARIÖ AEROMODELLISTICO AERO CLUB D’ITALIA

€ m p c g i H m

Í H z I ( Z H 0  Via S. S p i r i i o ,  5

P IT T A  SP E C 1 A L 1 Z Z A T A  

PER TRENI M O DELLISM O

Listino N. 7

Segnali - Semafori per scart. 1IO
tipo Inglese - a 2 ali di cm una doppia. Solo per comando a mano L. 500 
Marklin - Mod. 443 G. ad ala mobile 

Mod. 479 G a luce costante
entrambi a comando elettromagnetico, bloccano i treni al segnale 
rosso e ne ccnsentono il transito al verde.
Completi di binario di se z io n a m e n to ...................................L. 3950

Mod. 1001 - Segnale con 1 luce rossa, 24 v o l t ................................... L. 700
Mod. 1002 - Segnale con 2 luci (rosso e verde) 24 Volt
Mod. 1003 - Segnale ad ala - comando a mano . . .
Mod. 1212 - Segnale ad ala, solo per treni .Comoge. - Al

del treno l’ala si abbassa. Con 18 cm. di binario.
Mod. 8572 - Segnale Svizzero a 2 luci (rosso verde) .
Mod. 8574 - detto, a 4 luci (rosso, arancio verde) . .
Mod. 8576 - detto a 6 luci ..................................................
Mod. S. 1 - tipo a padella, solo per scart. 0, a 2 luci. .

. L. 1000

. L. 450
passaggio
. L. 2100
. L. 2100
. L. 2900
. L. 3600
. L. 2250

Mod. S. 2 - tipo ad ala, solo per scartamento 0, comando elettro
magnetico ................................................................................  L. 2700

Lampadine per semafori e portalampade

Pisellino, 3,5 volt. senza viroletta ............................................. L. 65
3,5 volt. con viroletta liliput c h i a r e .....................................L. 125

colorate..................................L. 150
con falda 6-12-24 volt. virola liliput, c h i a r e ..............................L. 160

c o lo r a t e ........................L. 200
Bulbo tubolare 24-12 volt, virola liliput, c h ia r e .........................L. 150

c o lo r a t e .................. L. 190
Bulbo a palloncino 9 mm. 24-12 volt, virola liliput chiare. . . L. 150

colorate. . L. 190
a cartuccia 19 volt, chiare .................................................................... L. 200

r o s s e ...............................................................L. 250
Palloncino 6 e 9 mm. 19 volt - produzione tedesca, chiare . L. 220

colorate . L. 250
Palloncino 6 mm. 19 volt - produzione svizzera, colorate . L. 285
Portalampade liliput . .  ................................................. L. 40
Portalampade liliput, torniti dal pieno ed a conicitå esterna

nichelati .....................................................................................L. 125
A richiesta si forniscono spezzoni di lastrina di ottone (solo tagliate) 

in qualsiasi misura e negli spessori da mm. 0,3 ad 1 mm. prezzo di 
mercato.

Sempře disponibili segmenti di tubo d ottone nei diversi diametri, piat- 
tine, quadretti, ecc.

Vernice allo spirito per coloritura lampadine, al flaconcino L. 100

Non si eseguono ordini senza anticipo. Il saldo in contrassegno.
La merce ě venduta franco Milano, imballo al costo.
I prezzi segnati, causa le continue oscillazioni del mercato metalli, sono 

prezzi informativi e suscettibili di variazioni.
Le spedizioni sono di regola effettuate a mezzo pacchi postáli. Per i pacchi 

ingombranti, il Cliente ě pregato di precisare il nominativo di uno 
spedizioniere di sua fiducia.

Nel chiedere informazioni si prega unire Lire 30 in francobolli.

w
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•  A E R O MO DE L L I S MO  IN A U S T R I A  ·
(conliniiazione da (nig. 1055)

quelli della serie dei Gottingen, con una leggera 
preferenza per quelli sottili. Costruzioni intera- 
mente in  materiale nationale, data la mancanza 
di balsa alia quale abbiamo gid accennato. L'aero- 
dinam icitd dei modelli e ben studiata e si cerca 
di arrivare a degli ottimi rapporti di planata cu- 
rando e studiando accuratamente Vaccoppiamenio 
dei profili. La  maggior parte dei progettisti da un 
notevole valore al Numero di Reynolds e cerca quindi 
che esso s i possa accordare con le car atter istiche 
del modello. Come gid detto, s i fa largo uso di di- 
spositivi antitermica ; detti sono tutti a miccia ed 
agiscono 0 facendo variare Vincidenza del piano di 
coda, 0 facendo aprire dei freni aerodinamici sulle 
ali, 0 ancora espellendo dalla fusoliera il paraca- 
dutino. D al lato organizzativo s i fa molto sentire 
la mancanza dei fondi. NelVagosto del 1949 aveva 
rivisto la luce, dopo Vinterruzione dovuta alia pa- 
rentesi bellica, la rivista « M odel P lu g » ; pur- 
troppo la mancanza di fondi ed il sensibile deficit 
con cui s i risolse Vedizione d i questo primo nu
mero non ne permiser o piu la pubblicazione. Quan
to prim a pero si spera che V Aero Club pensi alia 
edizione di una nuova rivista. In  quanto alle pros- 
sime gare, ecco do che vi é in programma : Prim i 
di luglio a Baden : E lim inatoric per la formazione 
della squadra nazionale che prendera parte al 
Concorso Nazionale Jugoslavo ; la probabile par- 
tecipazione alia W akefield, di cut ho gia parlato 
partecipazione ad un Concorso Internazionale in  
Germania, ed infine a Weis il 20 Concorso Alta- 
A u s tr ia ».

E e u ltim e parole dettem i da Salzm ann fu- 
rono queste :

« A ttraverso « M odellism o » saluta i  earnerati 
italiani a nome d i quelli austriaci e speriamo di 
poterci presto incontrare con essi su un campo di 
gara. Quale sard ? Forse in  F ilan d ia  ».

P oi in d iscreto  italian o  ha aggiu n to  : « A rri
ved erci. Salutam i quando ritornerai, i l  cielo az- 
zurro della tua bella Patria  ».

E cco  cio che ho v isto  ed appreso su ll’aeromo- 
dellism o austriaco . P u rtro ppo la  barriera alpina 
che c i separa ha fa tto  si chc sino ad  ora s i  siaM I C R O  M O D E L L I

Vasto assortimento accessori per 
modelli navalí. Lavorazione accu- 

rata a prezzi imbattibili.
Tutto I’occorrente per aeromo- 

dellismo.
Costruzione parti meccaniche per 

automodelli.
Riparazione motorini elettrici ed 

a scoppio.
Costruzione attrezzi per lavora- 

razioni modellistiche.
CflTflLOGO ILLUSTRATO E LISTINO PREZZI L. SO

ROMA - V. Bacchiglione 3.
V. Ilolsinio 32. Tel. 859343

rcsta to  sia  da un la to  che d a ll’a ltro  senza no- 
tizic. Speriam o che d etta  barriera si sia  orm ai 
in fran ta  e che ben presto ei si possa vedere coi 
ragazzi austriaci su un cam po di gara. I l loro 
entusiasm o ed i loro sacrifici per questo  nostro 
aerom odellism o mi hanno profondam ente com- 
mosso e le poche ore traseorse insiem e a loro 
resteranno uno dei m iei m igliori ricordi.

Si, caro Salzm ann, arrivederci, com e hai ben 
d etto , ed in noi resta  la speranza, di p oter presto 
rivedere Γ A u stria , oecupare in cam po aerom o- 
dellistico, quel posto che a v e v a  c che ancora lc 
com pete.

Si, ragazzi d ’A u stria , al vostro  cordiale « A rri
vederci », noi v i  rispondiam o in coro : « A U F - 
W I E D E R S  EI 1 E X  ».

F IL IP P O  D l S T E F A N O

(Ee notizie  rip o rtate  in questo articolo  ci sono 
sta te  fornite  dal Signor Salzm ann e dal num ero 
d e ll’agosto  1949 della  riv ista  «M o d e lflu g ». E e 
fotografie ci sono sta te  gen tilm en te fo rn ite  dal- 
l ’arch ivio  fotografico  d ella  sede cen trale  del 
«F lu grin g  A u stria»  in V ienna).

MOTORE A RELAIS
(continuazione da pag. i o 6j )

A d  un capo d ell’albero, m agari esternam ente 
ai perni che lo fissano a l banco, verrå posto  il 
vo lán o, il quale, com e g iå  d etto. p o trå  essere 
tan to  piu piccolo quan to m aggiore la  velocitå  
d i rotazione del m otore. A l capo opp osto ver- 
ranno fissati, saldandoli, g li eccentrici di con- 
ta tto  secondo l ’angolazione ed il num ero delle 
biel le e che saranno ta n ti q u an ti sono i relais 
da far funzionare se la  direzione di m arcia  é 
unica, m entre saranno il doppio di num ero se le 
m arce richieste sono due. O gnuno di essi dovrå 
dare la  corrente secondo l ’angolazione assegna- 
tag li poiché a ltrim en ti anziché una rotazione 
regolare d e ll’albero se ne a vrå  una a scatti. Un 
a iuto  per q uesta even tu alitå  é d ata  d alle  v it i 
che regplano la  d istan za  dei co n tatti delle lin- 
g u ette  e che sono illu strate  nella fig. 4.

Q ueste lam elle debbono offrire la  m inim a resi- 
sten za  agli eccentrici ed  ě conveniente che esse 
siano rieavate  da lam ierina di ottone da 1/10 
di mm. e delle dim ensioni, a l d i lå della  v ite  di 
fissaggio, di alm eno 15 m m . di lunghezza per 
due di larghezza. In testa  ad  esse saranno fis
sati dei co n tatti di argen to  rieavati da tondino 
del 0  di 2 mm. e la  cu i spesa c m inim a quan to 
razionale.

I  collo d ’oca d e ll’albero sono quelli che pos- 
sono presentare qu alch e difficoltå d i costru 
zione. N el easo di un m otore ad  una b ie!la  il 
m odo d ella  sua costruzione é d ato  d alla  fig. 12. 
Su  uno spezzone di 5 cm. di acciaio  tra fila to  ret- 
tificato  del diam etro di mm. 2,25, viene fissato 
per sa ldatura, verso la  m etå d ella  sua lunghezza, 
il pezzo A) rieavato  da o tton e erudo dello spes- 
sore di 1 mm. e nel cui foro esterno é s ta to  sa l
d ato  uno spezzoncino —  1 cm . circa —  dello 
stesso tipo d ’acciaio  com e indica la  figura. Su 
questo verrå in filata  la  b ie lla  e quindi l ’a ltra  
par te del la  m ano v ella  saldando q uesta accura
tam en te avendo cura, con Tam to di olio, di 
non saldare insiem e ad  essa anche la  biella.

E a  b iella  e d ata  da due rita g li di tubino di o t 
tone di mm. 2 X 3  della  lunghezza di m m . 4 
fra  loro dalla  asticcio la  riea va ta  da otton e da 
5/10 di m m., vedi disegno C). I  due fori dovraim o

risultare esattam en te p aralleli e quello dal d ia
m etro di m m . 2,3 infilato su l perno della  mano- 
vella . T o lta  con  uua sega il pezzo d ’acciaio fra 
le due m anovelle avrem o il nostro albero pronto 
a  funzionare e cio a vverrå  tan to  m eglio quando 
il gioco fra  b ie lla  e m anovelle é di va lo re  minimo 
c le sa ld atu re  ben fa tte , e robuste.

U n identico sistem a di costruzione dei collo 
d ’oca degli a lberi puo venire im piegata  conve- 
nientem ente anche per i casi di v a ri collo d ’oca, 
per i q u ali l ’a tten zion e e la  cura d ella  la vo ra 
zione delle p a rti dovrå ven ire m aggiorm ente 
curata. In un albero a 1800 la  m an ovella  posta 
fra  le due biel le adiaeen ti a vrå  tre  fori sulla  
stessa linea com e rip ortato  d alla  fig. 12 B).

E a fig. 13 illu stra  il m ontaggio  com pleto di 
un albero c la  stessa disposizione varrå  anche 
per g li a ltr i a lberi descritti.

E a  m assa d i ferro dolce d ovrå  risu ltare grande 
quan to il re la is .so p ra  il q u ale  v ien e fissata  per 
m ezzo di due perni posti a  lianco d i esso. E a  
fig. 14 illu stra  com e esso sarå costru ito  affinché 
l ’angolo d i m ovim ento di q u esto  braccio  non 
risu lti superiore a  io°. É  risap u to  che se questa 
m assa si tro v a  lon tan a dal relais, la  fo rza  di at- 
trazione di questo d ovrå  essere a ltre tta n to  m ag
giore.

Sopra q u esta  piastrina d i ferro dolce —  ben 
p u lita  con  una lim a so ttile  —  verrå  anche fis
sato  il b raccio  a  form a di «E » ed il  cui braccio 
corto verrå infilato  nel piede della  b iella . Dopo 
che siano fissati i due sostegni di iinpernam ento 
d i questo  pezzo il nostro m otore sarå  pronto 
per funzionare.

F ra  eccentrico e b iella  v i é una relazione : 
essi fanno coppia, il che vu o l dire che se Tuno ě 
costruito  in  m etallo  non puo essere costru ito  con 
lo  stesso l ’a ltro . D a  ció se l ’eccentrico é rieavato  
da m etal lo, la  b ie lla  do vrå  essere iso lata  e quindi 
costru ita  in b ak elite , oppure viceversa. V  erosi - 
m ilm ente é preferib ile  che l ’eccentrico sia  in 
m etallo  (ottone d a  5/10 d i mm.) perché é possi- 
bile fissarlo piu facilm en te n ella  sua e sa tta  posi- 
zione m ediante sa ld atu ra, costruzione che si 
rivelerå tau to  piu sem plice e facile  p er il  num ero 
degli eccentrici ed a ltre tta n to  d icasi per la  co
struzione delle b ie lle  (fig. 12 - D) potendole 
sostitu ire facilm en te  se deteriorate e per poter 
saldare —  per i poco esperti in m ateria  —  con 
m aggiore sicurezza le p a rti delle m anovelle 
a ll ’albero m otore.

In q u ale  spazio  p oter costruire un  m otore a 
relais ? Cio dipende unicam ente dalle loro dim en
sioni, sia  che v o i li abb iate  a cq u ista ti o co stru iti 
da vo i stessi. A n ch e un m otore con qu attro  
relais il cu i asse-albero m otore sia  m unito di 
ingranaggio a  v ite  senza fine —  rapporto 1/13 —  
e la  cui risp ettiv a  ru o ta  d en ta ta  sia  p o sta  sul- 
Tasse m otore con m o te  del d iam etro di m m . 11.5 , 
puo ven ire facilm en te  e m olto  com odam ente 
in sta lla to  su a u to m o tric i in ITO n ella  quale seala 
le dim ensioni interne dei ro ta b ili costru iti in 
lam ierino d i zinco o di ottone, varian o  con una 
largh ezza  da 30 a  35 mm.

In a ltre  costruzioni la  trasm issione puo avve- 
nire anche a ttraverso  il pignone d ell’a vviam en to  
usando in gran aggi piani, purché il rapporto 
fra  a lbero  m otore ed  asse sia  piu  gran de possi- 
b ile, procurando che il loro num ero sia  sufficien- 
tem ente basso p er g li a ttr iti.

• Term iniam o queste righe citan d o  un a ltro  
tipo d i relais : quello  ad arm atura  c a v a  nella 
quale scorre la  m assa da a ttirare . Q uesto tipo 
perm ette la  sem plificazione d ella  costruzione 
rip o rtata  a lla  fig. 14 con un sem plice tondino 
di ferro di d iam etro tale  da inserire dentro il 
relais. Q uesto tipo, di adegu ata  p oten za  e ad 
azione piu len ta, potrebbe ven ire  posto  nel corpo 
dei cilindri sui m odelli di locom otive a  vapore 
e di cui la  fig. 15 rip orta  lo schem a di funziona- 
m en to .

L IN S E  T O S I
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Automodeliisti!
I primáři iřaliani di velociřě sono sřaři 
sfabilifi con pneumatici

P I R E L L I

gli unici che risolvono il problema della 
tenuřa e dell’aderenza per řuřře le caře- 
gorie.

•  Categoria A base 250 m. Riva Felice Km/h 79.999. 
(Torino 1-7-51).

•  Categoria  B base 250 m. Conte Franco Km/h 109.00. 
(Ivrea 17-6-51).

•  Categoria  C base 500 m. Clerici G ustavo Km/h 125.00. 
(To rino  1-7-51).

In  vendita nei diametn da 6o a ioo mm. da

få! O  V  O  - Milano - Via S. Spirito, 14
Richiedere il listino firezzi inviando L. 50

A E R 0 M 0 D E L L I S T I !
L E M I G L I O R  I 
T AV O LE  C O ST RU TT IV E

00
co
C_3
CD

CC

C/D

-LU

O  ACQUISTANDO I MOTORI DA NOI Per dettimotori possianto fornire labat- 
D  LE SCATOLE D l MONTAGGIO VEN- teria a 2 V. a L. 1.800. Acquistando il 
, GONO FORNITE CON LO SCONTO motore la batteria viene fornita con lo 
• DEL 10 %  s conto del 1 5 % .

AEROM ODELLI Piazza Salerno. 8 - ROMA

mODELLISTI! ARTIGIAM!
Ě in vendita il nuovissi- 
mo tipo da 100 W att 
del seghetto che non 
terne confront! :

seghetto

leonardí
Brevettato col π. 432 - Reg. 45

Potenza Watt 100 - Voltaggio a richiesta - Profonditå cm. 30 - 
Peso Kg. 4,800

Taglia legno dolce fino a mm. 30 - Legno duro fino a 
mm. 12 - Metallo fino a mm. 2

Banco fuso in ghisa - piatto in alluminio fuso e rettificato - 
sospensione com pletamente in gomm a - morse tto porta la
me snodato - corsa della lama regolabile - Sistem a brevet

tato di spostamento della lama vibrantě

Inviare per prenotazioné L. 1000. II rimanente dell'importo, 
piCi spese di imballaggio e di spedizione, in contrassegno. L. 11.800

Consegna immediata - Garanzia 8 mesi
II foglio descrittivo con le normé per manutenzione ed uso, in vendita a L. 30. 

Indirizzare richieste, chiedere prevention e dettagli scrioendo al

LABORATORY DI PR EC IS IO N  L  E  O  N  A  R  D  I 
CIRCONVALLAZIONE CASILINA, 8 - Tel. 768707 - ROMA

Riuscirete ottimamente da soli se rammenterete sempře che 

per costruire Modelli in « H O » vi é un solo vero indirizzo 

utile ed un solo articolista

L l i S E  T 0S I
Via S. Stefano, 11 (int.) - BOLOGNA 224

“ M 0DEEEI DI FERR0VIE H O”

In p reparazione : MODELLI DI FERROVIE HO - 

1° vol. - Capitoli 1° al 7° - oltre 400 figure 

«il primo ed unico manuale per la costruzione ed il fun- 

zionamento di modelli ferroviari in scala »

“ M  MODEEEISTA AI MODEEEISTI ”

Prenotatevi ! Il numero delle copie é limitato - I'interesse 

enorme - l ’occasione unica.

(nel chiedere informazioni unire il francobollo per risposta)

1072



Volare non ě difficile
Il volo ha un grande fascino, ma appare, di solito, 

ai profani come un mistero. Ed ě il timore del mistero 
o,he trattiene i pavidi, i deboli, gli irresoluti dell’avvi- 
cinarsi al volo.

Un mistero complicato dalla lontananza degli aero- 
porti dalle Cittå, dalle sentinelle di guardia anche al- 
l ’ ingresso dei campi d’aviazione civili, dalle preoccu- 
pazioni del non conoscere nessuno, del correre il ri- 
schio di spese eccessive per un modesto borsellino, e 
cosi via.

Un mistero grandioso, difeso, dunque, da infinite 
piccole incognite.

Ed ě davvero un mistero, perché chi lo ha pene- 
trato non e piii riuscito a liberarsi dal suo fascino. Un 
fascino che conquista uomini e donne, giovani ed an- 
ziani, e tutti li fonde in un unico grande entusiasmo 
che alimenta di una fiamma viva la vita usuale.

Per penetrare quel mistero, il mezzo e piu semplice 
di quanto appaia al profano: basta un colpo di telefono 
alia nostra Redazione dove troverete degli amici che 
vi renderanno facile il cammino per raggiungere la vo- 
stra aspirazione, una fra le piu alte e nobili che si of- 
frano agli uomini —  e alle donne —  d’oggi.

Infatti, MODELLISMO ha concluso un accordo 
con una delle piu note scuole di pilotaggio d’Italia, la 
LAER Guerrini, diretta dall’Asso del volo a vela Mas
simo Guerrini, affmché ai suoi Abbonati siano offerte 
tutte le facilitazioni possibili.

La LAER Guerrini ha la sua flottiglia —  alianti e 
apparecchi da turismo dei tipi piu moderní —  all’Ae- 
roporto dell’Urbe, il quale e collegato alla Cittå da 
un servizio continuo di autobus; le preoccupazioni del 
costo eccessivo svaniscono quando si tenga conto che 
per gli Abbonati di MODELLISMO, oltre lo sconto 
del 10% sulle tariffe, la LAER  consente facilitazioni 
di pagamento mensile a coloro che intendono conse- 
guire il Brevetto di Pilota.

Superate le piccole incognite d’ordine pratico, re
sta l ’affascinante mistero del volo: un mistero che si 
penetra facilmente sotto una guida sicura e veramente 
esperta, come quella di Massimo Guerrini, che ha dato 
le A li a centinaia di Piloti italiani.

AM ICI DI « M OD ELLISM O» rivolgetevi alia no
stra Redazione (Piazza Ungheria, n. 1, Roma, Tele
fono 877015) per volare con la LAER  GUERRINI.

Con lo" Spitfire 2 2
saranno possibili tutte ie manovre acrobatiche

Grazie agli accorgimenti apportati sui piani di manovra (flap e timone profon- 
ditå) lo SPITFIRE 22 compie ogni manovra acrobatica compreso il volo ro- 

vescio e il looping quadrato.

La scalola di montaggio contiene tutti i pezzi per la sua realizzazione e fra Valtro :

U n a  m agn ifica  ta vo la  co stru ttiva  com pletam ente dettagliata.
Ba lsa  della m iglio re  qua litå  in tavo lette  ca librate  con im pressi i 

pezzi da ritagliare.
M o lte  parti in balsa  e com pensato  sono g iå  ritagliate.
Capottina in celluloide stampata.
Parti del serbato io  acrobatico  pronte per la  saldatura. 
Decalcom anie  colorate e insegne di squadrig lia.
Ruote di gom m a.

O g iv a  m etallica, carta  seta, squadretta  in dural ecc. 

RIPRODUZIONE
IN ESATTA SCALA La scatola L. 3190 (aggiungere

DEL CELEBRE CACCIA L. 170 per spese postáli)
OMONIMOIl "Midget Mustang

V IN C IT O R E  D E L L A  P R IM A  G A R A  IN T E R N A Z IO N A L E  
IN G L E S E  D I « T E A M  R A C E  !

A p e rtu ra  cm'. 60 per 
m otori fino a 5 cc.

H « MIDGET MUSTANG ě un modello che accoppia ottime doti di velocitå
e anche acrobatiche, ě particolarmente indicato per Team Race pur essendo 

una perfetta scala dei noti apparecchi racers americani.
La scatola contiene tutti pezzi per la realizzazione, compreso i l  musone prefab- 

bricato, capottina stampata in celluloide, ruote di gomma, ecc.

Inviando L. 3190 (aggiungere 
L. 170 per spese postáli).

ALTRI NOSTRI PRODOTTI DI CLASSE PER IL 
COSTRUTTORE ESIGENTE.

R U O T E  D I G O M M A  di t ipo  aerod inam ico  leggerissim e, m ozzo in 
durall nei d iam etri m m . 37 (L . 500 al paio) m m . 50 (L . 600) m m . 65 
(L . 700) ; tipo  « ballon » gonfiabili, leggerissim e nei d iam etri m m . 50 
(L. 850 al paio) m m . 65 (L . 1200) m m . 75 (L . 1500).

E L IC H E  P L A S T IC H E  IN F R A N G IB IL I  (tipo  a pala  dura) per 
G. 19 e m otori da 3 a 5 cc. L. 700. Per G . 20 e m otori da 1,5 a 
3 cc. L. 600.

C A R T A  S E T A  « S IL K S P A N  » in tutti i colori fogli grand i L. 90, 
piccoli L. 60.

V E R N IC E  B R IL L A N T E  T R A S P A R E N T E  A N T IA L C O O L IC A  : rende 
il r ive stim ento  luc id issim o  e insensibile  a qua lsiasi variaz ione  
atm osferica.

Cen tina ia  di a ltr i accessori.

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO 1951 CHE ILLUSTRA 
OLTRE I DUE MENZIONATI MODELLI ANCHE: IL « FOKE 
WULF 190» IL « SEA FURY > IL « NARDI» «PIPER MAC CHI» ecc. 
OLTRE A TUTTI GLI ACCESSORI PER IL MODELLISMO IN 

GENERE.

Sono prodotti " VERON" diffusi in Italia da
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Le migliori pubblicaziani modcllistiche inglesi sono ora a Vs. disposizione

H i v i s t e  :

«AEROMODELLER» mensile di aeromodellismo, 76 pag. L. 250
Abb. 12 n u m e r i ..................................................................... L. 2300

«MODEL MAKER» mensile di automodellismo, trenimodellismo,
navimodellismo . . . .   L. 300
Abb. 12 numeri .................................................................L. 2900

" Le modele reduit de bateu » bimensile di navimodellismo. Abbo-
namento ann uale ....................................................................L. 700

« Le modele reduit d’avion» mensile di aeromodellismo. Abb. ann.
L. 1200

« Modele magazine» mensile di modellismo. Abb. ann. . L. 1200

Dlanuali :
«AEROMODELLER ANNUAL 1949»
«AEROMOD ELLER ANNUAL 1950»

Rassegna, documentata e riccamente illustrata, delle novitå 
aeromodellistiche in campo internazionale . . . . L. 950 

«CONTROL LINE MODEL AIRCRAFT»
Il piu completo ed esauriente manuale, ampiamente illustrato
sui modelli te le co m a n d a ti.............................................L. 950

«RADIO CONTROL FOR MODELS»
L’ultimo trattato sul volo Radiocomandato, con schemi degli 
apparecchi meglio r iu s c i t i ............................................. L. 1100

«MODEL CAR MANUAL»
Manuale pratico per la costruzione di numerosi automodelli, 
dal tipo piu semplice, ai piu progrediti modelli da corsa L. 950 

«MOTOR RACING IN M INIATURE»
Rassegna dei migliori automodelli in campo internazionale

L. 950
«MODEL BOAT BO O K »

Quanto di meglio sia apparso fino ad oggi sul Navimodellismo
L. 950

Inoltre tutte le migliori pubblicazioni mternazionali per il modellista. 

Agente  esclusivo per l’lta lia :

c  C  I Γ*  A  Via Manin, 23 
^ . Ε , Ι Ο / Λ  M I L A N O

SI CERCANO RIVENDITORI ZONE LIBERE

UM BERTO M A S E T T I
Campione del Mondo 1950 su

MOTO GILERAGomme P irelli - Olio Castrol
★

Ecco come si presenta la prima delle sei pagi- 

ne del foglio che illustra le nostre «Parti di 

Ricambio e per Modellisti» e che potete ri- 

chiederci direttamente (per descrizione e prez- 

zi vedere il nostro catalogo e listino-prezzi).

RIVAROSSI
OFFICINE MINIATURA ELETTROFERROVIARIE
Soc. Acc. Sempl. di A. Rossi, F. Brunner & C. - Como, Via Conciliazione, 74 - Tel. 30.46
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Ě Tunica Ri vista del genere 
che esista in Europa :

La Rivista del Giocattolo
Si pubblica in tre lingue. 
triinestralineute e contiene 
un repertorio conipleto di 
tutti i nuovi giocattoli che 
vengono Ianciati in tutto il 
rnondo.

La R ivista del Giocattolo
ě riccamente illustrata a co
lon « presenta in ogni nu
mero una speciale sezione in 
cui sono illustrati i cosidetti 
giocattoli scientific!, insieme 
a modelli con relativi di- 
segni in sea la e scliemi co- 
struttivi.

La R ivista del Giocattolo
é la Rivista di tutti gli ap- 
passionati di tecnica c di 
nuove invenzioni.

O gn i num ero : U re  300 
A bbonam ento  annuo : Lire 900

Per onnl informazione «erirete alia

“Rivista del Giocattolo"
V IA  C E R V A ,  23 - M IL A N O

AEROM ODELLIST I
AUTOMODELLISTI
N AV IM O D ELL IST I
TRENOMODELLISTI

AVIOMIAIIMA
COSM O

M nrfpllkm n ě rivistam uucilldlliu ita lla n a  dedicate S .  R . L.
esclu sivam en te  a v o i.

Modellismo " m T T u , £
Modelli di aerei

le  nov itá  m odellistiche  del m ondo. grazie  
a lia  sua ottim a  rete di corrispondenti e

Modelli di navi
di collaborator·. Modelli di treni

Abbonandovi Modelli di auto
—  Pi consentirete di m ig liorare  ancora la quantitå  e  la 

q u a lity  del contenuto. e  tu t t i  i lo ro  accessory

—  A cquisterete la r iv ista  ad un prezzo notevo lm en te  in ie -
r io r e ; 12 num eri a  I,. 250  =  1,. 3 .0 0 0 . R isp an n in  netto  
di L . 500 .

*

—  R iceverete la riv ista  con notevole anticip o rispetto a lle Servizio assistenza
edicole .

—  Saretc certi di non  perdere nessun num ero della collezione.
—  R iceverete la r iv ista  non per un anno, m a  per 12 o  6

R I V A R O S S  1

num eri. ★

—  E  sopratutto. c i a iu terefe n el non fa c ile  com pito  di sv i-  
luppare, potenziare e  d ivulgare il m o d e llism o ! La m ig lio re  p ro d u z io n e  ita- 

liana  e d  estera  —  R ic h ie d e teA hhnnatpvi ! E ’abbonainent« a 12 n u m . costa  L . 2500  ; 
n U U U I I C l l G V I  · a  6  n u m . L. 1300. E ffettu ate l e  rim esse i l  no stro  lis tin o  illu s tra te  in-

a m ezzo vaglia  indirizzando a : v ia n d o  L . 100 in  fra n c o b o ll i

Edizioni Modellismo Roma- Via S. Basilio,49/a
P iazza  U n hgeria , 1 - R om a Tel. 43.805

enn 10 TM0LE costrutth/e
u U U CONTENENTI QOINDICI MODELLIL I R E  U AUTOMODEELO + 2 NMIMODECLI + 12 HEROMODELEI = 151
•  Il modello ad elastico S. L. 106 di Silvano Lustrati,

vincitore della Coppa Tevere 1949.
•  « Merlti» il Wakefield di Edgardo Sadorin, 2° clas-

sificato alia Coppa Wakefield 1949. 
φ  II modello del cacciatorpediniere Z 1 - 16.
•  La riproduzione in scala della FIAT 500 « C ».
•  Il motomodello S. L . 16 « Bongo » di Eucio Spinelli.
•  La riproduzione del sommergibile germanico U. 32,

in scala 1 : 50.
•  «Belzebfi», telecomandato americano di facilis-

sima costruzione.
•  Una riproduzione volante del caccia inglese « Fairey

Battle ».
•  Il modello solido del « Piper Cub », aereo americano 

da turismo.

Φ «Stearm an», riproduzione volante del biplano in
glese da allenamento, di Aldo Cruciani.

•  «Pippo 1950», un semplicissimo motomodello di
Mario Marengo.

•  Idromodello ad elastico «Curtiss Seahaw k», ripro
duzione volante del caccia catapultabile ame
ricano.

Ο L ’acrobatico « Bazooka», di Giuseppe Gottarelli, 
brillantemente affermatosi nel Concorso Nazio- 
nale 1950.

Ο Il motomodello « Tiger Rag », di Eraldo Padovano, 
campione d ’Italia 1950.

•  Un celeberrimo motomodello americano, il « Super
Phoenix», di Frank Ehling.FRANCO DI PORTO si spediscono inviando vaglia postale ed assegno bancario alleEdtzioni Modellismo - Piazza Ungheria, 1 - Roma

GASTONE MARTINI, Dirett. Resp. Autor. Comm. Naz. Stampa deU’11-6-45 Distrib.: A.G.I.R.E., Viale Giulio Cesare 6, Roma Arti Grafiehe A. Chieea - Tivoli CRoma)
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UNA NUOVA GEMMA SI AGGIUNGE AL DIADEMA SUPERTIGRE

il C. 22
c .  c .  1,13
E un prodotto della 
m ic r o m e c c a n ic a  
" S A T U R N O "
Via Fabbri, 4 -Bologna

Tip o glow-plug . gr. 39 

» autoaccensione » 47
G iri al minuto . 13.000
Cilindro e pistone in ac- 

ciaio specia le  trattato

Fusione di carter in con
ch i g lia

Valvola rotativa sull'al- 
bero

II motore viene fornito 
completo di ser bato io

NON Ě UN GIOCATTOLOI Ě UN VERO MOTORE! CON 100 CARICHE 
D l S E R B A T O I O  C O N S U M A  150 L IRE Dl  M I S C E L A  S P E C IA L E  
A D  ALTO RENDIMENTO! OGNI VOLO VI COSTA DUNOUE L. 1,50!

100 voli garantiti

con l 'O IK R T A  G .S . I.

9

MOTORE SUPERTIGRE G. 22 
SCATOLA DI MONTAGGIO STREAKER 
FLACONE DI MISCELA 
ELICA PER G. 22

Questo modello brillante per la semplicita di costruzione, l ’ele- 
ganza delle sne linee. ě stato. diiegnato -per soddisfare le nuove 
regole FAI, modelli a motore. frisěgnato da uno dei migliori 
aeromodellisti inglesi lo Streaker é dotato di sorprendente sta
bilita sotto motore accoppiata ad una straordinaria velocitå di 
salita. Apertura cm. 93, Lungbezza cm. 60, Superficie nri*. 

zontale dmq. 16 rSpeso gr. 227
L 7.500 il

L a  s c a t o la  d i  m o n ta g g io  c o n t ie n e  tu t to  i l  m a t e r ia le  
p e r  la  r e a l i z z a z i o n e ,  c o m p r e s o  : o g iv a  m e ta ll ic a , 
r u o te  d i  g ö m m a , b a ls a  d i  i a q u a l i t ä  in  l i s t e l l i  e  
t a v o le t t e  s ta m p a t e  e  c a l ib r a t e ,  u n  m a g n if ic o  p ia n o  d i  
c o s tr u z io n e  c o n  tu t t i  i p a r t ic o la r i  d e l  m o n t a g g io , e c c .

L. 3.190 LA SOLA SCATOLA
( s p e s e  p o s t á l i  a  c a r ic o )

IL SOLO MOTORE G. 22
( s p e s e  p o s t á li  a  c a r ic o ) L. 4.200

Ě  un prodotto V E R O N  diffuso in Italia dalla Indirizzate le vostre richieste a
AVIOMODELLI - via g. grandi, 6 - cremona
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