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TJn modellino di banco oscillante con turboreattore costruito dai giovani della Scuola
Allievi Fiat

S H E L L
p r o s e n t a :

S H E L L  G L O W  M I X  - M iscela per m otorini a spiralina
SHELL D IES EL M IX -  M iscela per m otorini ad autoaccensione

d ue n u o v e  f o rm u le  S H E L L  a base 

di e le m e n ti di e le va ta  p u re z z a  e leg- 

g e rm e n te  n itra ti p e r il m a s s im o  re n d i- 

m e n to  dei m o to ri p e r m o d e lli.  La ttin e  

in  co n fe zio n e  s p e c ia le  da 250 c .c . con 

s ig i llo  di ch iu s u ra  e rm e tic a  ed u gello  

p e r il r ie m p im e n to  d ire tto  nel s e rb a to io .

PREZZO CADAUNA L A TTIN A  L IT . 600 
Condizioni speciali ai rive ndito ri -  Spedizioni ovunque

D I S T R I B U Z I O N E  E Y E N D I T A

M O V O
V IA  S . S P I R I T O ,  1 4 -  T E L  7 0 0 .6 6 6  

- ■ ■ M I L A N O

T Ř E N I  E L E T T R IC I  IN M IN IA T U R A  
ED ACCESSORI PER M O D E L L IS T I

Srnrtam ento HO — 16,5 mm.

Richiedete nei m ig l io r i  negozi il nostro catalogo generale  
oppure inviate vag lia  di L 2 5 0  d ire ttam ente  a :

yjl.fi.o4 .  - V ia  Concil iaz ione, 7 4  - Como

Modello di locomotiva Diesel elettrica tipo Fairbanks-Morse, 
in uso sulle linee americane della Western Pacific Railways. 
Motore ad alto rendimento montato su sfere. Trasmissione 
a víte senza fine in carter racchiuso a bagno d’olio. Fabbri- 
cato nelle edizioni A FM (2 unitä), funzionamento 6-16 Volts 
C.A. su tre rotaie (L. 15.000 al pubblico) ed A FM/R (1 uni
ta) funzionamento 4-12 Volts C.C. su 2 rotaie (L. 7.000 al 
pubblico) ed S.M FM scatola di montaggio (1 unita), fun
zionamento 4-12 Volts C.C. su 2 rotaie (L. 5.600 al pubblico).
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Nello scorso num ero, deprecando la 
scarsa partecipazione ai Cam pionati M on
dialt di quesťanno, ed in particolar m o
do l’im possibilitå da parte dei Paesi eu- 
ropei di inviare le loro squadre ai C am 
pionati c he si svolgono oltre oceano, sug- 
gerivamo l’istituzione di una nuova fo r
mula, che raggruppasse tu tte  le catego- 
rie di modelli in un ’unica manifestazio- 
ne, da organizzare a turno fra  le varie 
nazioni che desiderano di farlo.

Ora sembra che non siamo i soli a de
siderate  questa innovazione.

La desiderano ir.fatti gli Am eričani, 
che hanno gid denom inato i Campionati 
M ondialt da loro organizzati « Olimpiadi 
M ondialt Aerom odellistiche  »; e « M odel 
A v ia tio n », organo ufficiale dell’Accade- 
m y o f Model Aeronautics, A .M .A., in  un  
suo articolo, dedica particolarm ente at- 
tenzione a questo argomento.

La desiderano m olti inglesi, dei quali 
si rende interprete  « Aerom odeller », che 
rilancia la vecchia idea, gid da essa for- 
m ulata quattro anni fa , di raggruppare 
tu tte  le categorie di m odelli in  un  unico 
avvenim ento , a somiglianza delle O lim 
piadi di atletica; m ettendone in risalto i 
num erosi vantaggi, economici e propa- 
gandistici, gid da noi elencati.

Purtroppo la S.M .A.E., cioě Vorgano che 
dirige Vaeromodellismo inglese, era ini- 
zialm ente ostile a questo cambiamento; 
ma gid « A erom ode ller» la ha invitata

a rivedere queste sua opposizione, ed a 
presentare invece alia F-A.I. una propo- 
sta in  m erito.

Infine ě logico che questa innovazione 
sia desiderata da quasi tu tti i. paesi eu- 
ropei, che quesťanno sono dovuti rima- 
nere a guardare i Campionati Mondialt, 
e che non hanno certo prospettive mi- 
gliori per Vanno prossimo.

Da parte nostra possiamo dire che i 
dirigenti dell’aeromodellismo itaiano, in 
via ufficiosa, ci hanno m anifesta to  il loro 
parere favorevole all’innovazione. Quin- 
di quasi tu tti d’accordo!

Non rim ane pertanto che prendere l’i- 
niziativa. E ’ probabile che alia prossima  
conferenza della F.A.I. qualche paese, 
Am erica, Inghilterra od altri, lo faccia 
senz’altro. Ma se nessuno volesse comple
te  il prim o passo, confidiamo che sard il 
nostro rappresentante a farlo, nell’inte- 
teresse dell’aeromodellismo nazionale e 
mondiale; poichě a ltrim enti il prossimo  
anno tu tte  le gara internazionali si limi- 
teranno al Campionato dei Veleggiatori, 
perchě quello dei M otom odelli avrd una 
partecipazione si e no uguale a quella 
di quesťanno, e la Coppa W akefield, in 
Australia, sard disputata tra i padroni di 
casa, i neozelandesi, e forse gli statuni- 
tensi.

R iteniam o che tu tti saranno d’accordo 
nell’evitare questo stato di cose.

* * *

Giotto Mazzolini presenta il suo modello radiocomandato vincitore del Concorso Nazionale

ISol



IL XVII CO NCO RSO  N A ZIO N A LE
M O D E LU  VO LAN TI

A B o s c a r o l ,  P i e t r a l u n g a ,  B a c c h i ,  C o v a ,  M o n t i  e Z a p p a t a  i t i t o l i  n a z i o n a l i .

L ’A e r o  C l u b  d i  M i l a n o  s i  a g g i u d i c a  d i  m i s u r a  i l  p r i m a t o  a  s q u a d r e

dal nostro inviato LORIS KANNBWORFF

Anche il X V II Concorso Nazionale ě 
passato! I m odelli dormono nei cassoni 
riposti nelle soffitte o sopra gli arm adi; 
gli aerom odellisti discutono in torno a l
le loro baldanzose speranze deluse, ed 
a  quei pochi secondi che sarebbero ba
sta ti per...; e solo pochi possono godere 
la g i o i a de ll’afferm azione raggiunta. 
D’-altra parte  ě inevitabile che sia cosi, 
perchě su ta n ti uno solo puo vincere, ed  
agli a ltr i non resta che d iscutere sui 
se e su i m a, e fare  propositi d i riv incita  
per l’anno successivo. Ma proprio qui ě 
il lato bello delle com petizioni sporti
ve: nel fa tto  che sia le v itto rie  che le 
sconfitte devono serv ire solam ente di 
sprone per l’a ttiv itå  fu tu ra .

E’ per questo che ai v incito ri dicia- 
mo: perseverate; m entre a tu tt i gli altri 
rivolgiam o u n ’esortazione: aum entate i 
vostri sforzi e vedrete che raggiungerete 
il successo. Con la volontå si arriva a 
tutto!

Se vogliamo esam inare i risu lta ti di 
questo Concorso N azionale dobbiam o ri- 
conoscere che i nuovi Cam pioni si sono' 
m erita ta  la vittoria. Indubbiam ente la 
fo rtuna ha influito su questa come su 
tu tte  le gare di aerom odellism o; ma se 
m olti che avevano tito li piú che suffi
cient! per aspirare al prim ato  sono ri- 
m asti v ittim e dei capricci della Dea 
bendata, cio non toglie a lcun  m erito  ai 
risu lta ti dei vincitori. Si sa, le gare di 
aerom odellism o sono cosi: non sem pře

vince il m igliore in senso assoluto, m a 
indubbiam ente, specialm ente ora che si 
fanno cinque lanci, il vincitore deve ap- 
partenere  ad una ben ris tre tta  cerchia 
di elem enti veram ente in  gam ba. E per- 
tan to  alla sua afferm azione devono es- 
sere resi tu tti gli onori che m erita.

Un giudizio complessivo sull’organiz- 
zazione delle gare non puo essere che 
buono. L ’alloggio g ratu ito  presso il Co- 
m ando della I Z.A.T., ed i pasti consu- 
m ati a prezzo modico presso le mense 
m ilitari, hanno perm esso ai concorren+i 
di m antenere nei lim iti piú bassi le 
spese di soggiorno. I mezzi di trasporto  
hanno funzionato egregiam ente. L ’orga- 
nizzazione sul campo ( l’aeroporto ď  
Bresso che gli aerom odellisti orm ai ben 
conoscono) ě s ta ta  fa tta  in grande stile, 
c o n  transenne, altoparlan ti, quattro  o 
cinque commissioni, f ra  cui venivano sud- 
divisi i modelli da lanciare, con ro ta- 
zione fra  un lancio e l’altro; m a tu tti gli 
sforzi dell’instancabile ingegner Fra- 
cthetti non aono riusciti ad elim iriare 
qualche manchevolezza.

P er esempio ě stato difettoso il servi- 
zio di cronom etraggio, la qual c o s a ě 
sta ta  del resto riconosciuta dagli stessi 
organizzatori che, dopo la prim a giorna- 
ta, hanno elim inato un  cronom etrista che 
piú degli a ltri aveva com binato pasticci 
a causa della vista difettosa, oppure per 
essersi lasciato influenzare sul tem po di 
cronom etraggio dai concorrenti o da

terzi, ed altre  bazzecole, che possono fal- 
sare sensibilm ente i risu lta ti di una gara.

U n’altra  pecca di organizzazione si ě 
rivelata  nella m isurazione dei cavi. In - 
fa tti erano sta te  stabilitě q u a ttro  basi 
p e r le varie  commissioni; senonchě l’ul- 
tim a anziché di 50 m etri ě risu lta ta  di 
circa 48, cosicchě tu tti gli aerom odelli
sti che in izialm ente sono sta ti assegnabi 
alia quinta commissione, sono s ta ti co- 
s tre tti a tag ljare il loro cavo, e nella 
m aggior parte  dei casi, anche dopo es
sere passati alle altre  commissioni, h in -  
no dovuto fare  tu tta  la  gara  con questo 
handicap, abbastanza sensibile se si con- 
sidera che due m etri di cavo in  m eno 
significano circa sei secondi in  m eno per 
lancio, e tren ta  secondi com plessivi con- 
tano qualcosa nella classifica generale.

Vi sarebbe da rid ire  anche sul eontrol- 
lo delle m atasse dei modelli ad elastico; 
ma questo ě piú che altro  colpa della 
form ula balorda. I modelli venivano pe- 
sati a vuoto alla punzonatura, e poi p ri
m a di ogni lancio in ordine di volo; na- 
tu ra lm en te  la differenza fra  i due pesi 
non doveva risu lta re  superiore ad ot- 
tan ta  gramm i, m a bastava un  po’ di ven- 
to perchě le lancette della bilancia oscil- 
lassero con u n ’ampiezza di venti gram m i 
o piú, rendendo im possibile un  control- 
lo esatto.

Ultim a deficienza che abbiam o riscon- 
trato  ě sta ta  nella prem iazione che, non 
sappiam o perchě, ě sta ta  effettuata in

Due campioni concittadini: 3, sinistra Pietralunga; a destra Bacchi

1852



u n a  stanze tta  deU’aeroporto, dove tu tti 
gli aerom odellisti sono rim asti stipati co
m e acciughe, m entre subito dopo si ě 
passati a ll’a ttigua ed am pia sala m ensa 
p er il rinfresco, nella quale la  p rem ia- 
zione avrebbe potuto avere una sede 
assai p iú  degna e comoda.

Com unque, come giå detto, nel comples- 
so l’org-anizzazione ě sta ta  senz’altro  buo- 
na, e di ció vada m erito a tu tti i  funzio- 
n a ri d e ll’A ero Club di M ilano e aerom o
dellisti m ilanesi che hanno collaborato 
alla  riuscita  della m anifestazione, e so- 
p ra ttu tto  a l loro coordinatore ingegner 
F rachetti.

Ed ora passiam o alla cronaca.
La g iornata d i m ercoledi 22 ě dedi

cate a l i a  recezione dei concorrenti, al 
controllo delle iscrizioni, etc.

Il giorno successivo sveglia alle 5,30. 
Alle 6,30 si parte  con gli appositi auto- 
mezzi per il campo. S trano  a d irsi, viste 
le precedenti gare a M ilano, il tem po ě 
ottimo; la tem peratura , di m attina  p re
sto, ě piuttosto freddina, m a poi il sole 
riscalderå Daria, e ne risu lte rå  veram en- 
te  una bella giornata, senza caldo soffo- 
cante e con solo una leggera brezza, non 
dannosa per i modelli.

Sul campo stesso v iene effe ttuata  la 
punzonatur-a dei modelli, dopo di che, al
le 9,30, si aprono i lanci. Nella m attina- 
ta  saranno effettuati tre  lanci per i Se
n ior e gli Jun io r, che per questi ultim i 
concluderanno la  gara, c o n  d u ra ta  di 
u n ’ora ciascuno, ed un  quarto  d ’ora di 
in tervallo  fra  l’uno e l’altro. I concor
ren ti vengono suddivisi fra  cinque com
mission!, e si sposteranno a rotazione 
fra  di esse per ogni lancio. Cosi la gara  
si svolge regolarm ente, senza affolla- 
m enti e senza discussioni. Unica ecce- 
zione le p ro teste sulla lunghezza dei 
cavi, a proposito della quale abbiam o 
giå parlato .

Le term iche della g iornata non sono 
sta te  molto fořti ně num erose, ta n ť ě  ve
ro che nessun modello ě  andato  perdu- 
to, in  grazia anche' dell’ottim o servizio 
recuperi espletato da  due jeep  e i a  d i
versi m otociclisti dell’A eronautica, coa- 
d iuvati da num erosi boy scouts. P resen ti 
anche num erose discendenze, per oui la 
fo rtuna h a  influito  sensibiknente r u i

risu lta ti della gara, favorendo alcuni con
corren ti e danneggiandone altri.

N el prim o lancio si sono messi in juce 
con lanci pieni V aretto  di Torino, Co- 
belli di Verona, C eru tti d i Genova, Mal- 
fan ti di Piacenza ed altri. A l contrario  
altri, che poi occuperanno i p rim i pc.sti 
della classifica, sono s ta ti danneggiati in 
questo lancio dalle discendenze: cosi Bo- 
scarol di M onfalcone, che segna 1’32’’ 
4/10, Ranocchia di Roma con Γ27” 8/10; 
B ellentani di M odena con Γ30” e Cane- 
vari di Voghera con Γ15”.

Nel secondo lancio invece Boscarol, Ra 
nocchia e C anevari fanno il pieno, m en- 
tre  B ellentani si accontenta di un  2 Ί 5 ’’ 
5/10. Cobelli bissa il pieno del prim o la n 
cio, e si installa  m om entaneam ente in 
testa  alla classifica, seguito da M alfanti, 
che ha segnato 2’39” 3/10 e da V aret
to, che ha volato per 2’23” 7/10.

N el terzo lancio ancora pieni di Bo
scarol e Ranocchia, im itati da B ellen ta
ni e dal m ilanese De Carlini, che nei 
prim i due lanci ha giå dim ostrato le ot- 
tim e doti del suo modello, segnando con 
regolaritá  perfe tta  2’31” 6/10 e 2’33” 3,10. 
V aretto  invece peggiora la p ropria posi- 
zione con un  lancio di 1’ 24’’ 3/10, come 
pure Cobelli, che compie un m isero vo- 
letto  di soli 36”, allontanandosi decisa- 
m ente dalle p rim e posizioni. Canevari in 
vece si ě avvicinato al massimo, con un  
buon 2’54” 6/10, m entre M alfanti si ě 
lim itato a 2 Ί5 ”. Un altro  pieno ě segnato 
da Paganelli di Forli, che ha com piuto 
finora tu tti buoni lanci.

Alle ore 13 i lanci vengono sospesi per 
il pranzo, che viene consumato presso 
la m ensa dell’aeroporto. R isulta m om en
taneam ente in  testa  D e  C a r l i n i  con 
8Ό4” 9/10, seguito da M alfanti con 7’54” 
3/10, da Paganelli con 7’36’’ 5/10, da Ce
ru tti  con 7’32’’ 9/10, da Boscarol con 
7’32” 4/10 e da Ranocchia con 7’27” 8/10. 
Gli a ltri sono un  po’ distanziati.

Il quarto  lancio si apre alle ore 15. La 
tem peratu ra  ě aum entata  e continue il 
gioco alterno delle ascendenze e discen
denze. In fa tti m en tre  B oscarol e R a 
nocchia segnano a ltr i due pieni, De C ar
lin i deve accontentarsi di un  Γ48” . 
Q uanto a M alfanti, Paganelli e C eru tti 
compiono tre  pessim i lanci, rispettiva- 
m ente di 56” 6/10, 51” 5/1q e 1Ό0”

7/10. Balza cosi in  testa  alia classifica 
Boscarol con 10’32” 4/10, seguito da Ra
nocchia con 10’27” 8/10 e da De C arlini con 
9’52” 9/10. La lotta per la v itto ria  ě orm ai 
r is tre tta  fra  questi t r e  nom inátivi, in 
quanto  gli a ltri sono nettam ente staccati.

A ll’ultim o lancio Boscarol, il cui mo
dello si ě dim ostrato sensibilissim o alle 
ascendenze, afferra una forte  term ica e 
compie un  volo spettacolare, raggiungen- 
do una forte quota, m a sem pře sopra 
il campo. Dopo un  buon tem po l’antiter- 
mica richiam a il m odello a te rra . L a v it
toria per B o s c a r o l  ě assicurata ed i 
m onfalconesi esultano. A questo punto  
lancia Ranocchia, ed anche il suo modello 
prende u n ’ascendenza, m a assai p iu  leg
gera; segnerebbe anch’esso il pieno, se- 
nonché a 2’44’ u rta  contro la cima di un 
•albero ai m argini del campo e precipi- 
ta a te rra . Com unque non pcteva con- 
qu istare la v itto ria , ed il tem po segnato 
ě sufficiente ad assicurare al giovane 
aerom odellista rom ano il secondo posto, 
che non pud essere orm ai insidiato dal 
pieno segnato da De C arlini, che si deve 
accontentare di classificarsi terzo.

Molti aerom odellisti di indubbia capa- 
citå e do ta ti di ottim i modelli, hanno 
fornito  delle prestazioni molto al di sot- 
to delle loro possibilitå, e cio nella  mag- 
gior parte  dei casi a causa delle .-for
tuna che li ha  fa tti incappare in  ripetu- 
te discendenze. E’ questo il caso di Ni- 
roni, di Reggio Emilia, che dopo il bril
lan te quarto  posto conquistato ai Cam- 
pionati M ondiali, si ě dovuto acconten
ta re  di classificarsi diciottesim o; di An- 
dreani di Roma, finito ventiduesim o; di 
Jo tti di Reggio Emilia, anch’egli compo- 
nente della squadra ita liana in D anim ar- 
ca, e term inato  nientem eno che tren tu -  
nesimo; e cosi per m olti altri.

La gara  jun iores, chiusa nella mat- 
tinata , ha  visto vincitore il m odello del 
rom ano Cova, giå afferm atosi alia Coppa 
Rossi e terzo classificato alia A rno (il 
cui disegno ě stato  pubblicato sul η. 59 
di M odellism o), che ha  segnato due pie
ni ed un  1Ί0”. Secondo ě Micoli di 
Forli e terzo F ini di Bologna.

Si chiude cosi la p rim a giornata del 
XVII Concorso Nazionale.

Il giom o successivo gara  dei modelli 
ad elastico, con lo stesso program m e.

A sinistra: Piccini di Monfalcone con i veleggiatori di Licen (a sinistra) e Boscarol. A destra: Bellentani di Modena presenta il
modello quarto classificato
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Le condizioni atm osferiche sono piu o 
meno uguali a quelle del giorno prece
dente: cielo sereno, vento leggero, ler- 
miche e diseendenze. N aturalm ente - gran
de abbondanza di tem pi pieni, dato che 
il lim ite di 3’ ě indubbiam ente troppo 
basso per questa categoria.

Nel p rim o lancio si m ettono subito in 
luce P ietra lunga e P ran d in i di Reggio 
Emilia, K annew orff di Roma, Callegari 
di Voghera, Mazzini di N ovara, ed a ltri 
che segnano tem pi pieni. A ltri coneor- 
ren ti ben quotati restano leggerm ente al 
di sotto, come Sadorin con 2’50” ; Pelegi 
che, a causa della p rem atu ra  apertu ra  
dell’antiterm ica, segna 2’47’’ 3/10; G arli 
con 2’49” 2/10, Fea con 2’41” 8/10, Scar
dicchio con 2’5'8” 6/10, M urari con 2’40” 
3/10 ed altri.

Nel secondo lancio natu ra lm en te  le 
term iche si fanno piú sensibili, ed i Tan
ci pieni aum entato; fra  i concorrenti no- 
m inati solo G arli, Callegari, Scardicchio 
e M urari restano al disotto  dei fatidiei 
tre  m inuti.

Nel terzo lancio ancora pieni a ripe- 
tizione per opera di P ietra lunga, K an
neworff, Sadorin, Pelegi, G arli, Callegari, 
Mazzini, P iccini, A linari ed  altri. P ra n 
dini invece, a causa di una raffica di 
vento, parte  con una s tre tta  v ira ta  a si
n istra , che gli fa perdere  la maggior 
parte  della scarica, e segna solo Γ57” .

Molto al di sotto delle loro possibility 
restano anche Fea, Scardicchio, M urari, 
Noceti ed altri quotati elasticisti, i cui 
m odelli n o n  risu ltano perfettam ente a 
punto.

Al momento della  sospensione per il 
pranzo risu ltano a punteggio pieno solo 
P ietra lunga, K annew orff e Mazzini, se- 
guiti da vicino da Sadorin e Pelegi; m a 
la lo tta  per il p rim ato  sem bra r is tre tta  
ai p rim i tre, in  quanto  appare evidente 
come in questa  categoria basta un  lan 
cio inferiore al m assimo per pregiudi- 
care le possibilitå di v itto ria.

N el frattem po si ě chiusa la gara J u 
niores, d ispu tata  su tre  lanci, che ha 
visto vincitore M onti di Bologna, se- 
guito da Buglione di Torino e da Tre- 
lancia di Milano.

Alle ore 15 puntualm ente si apre il 
quarto  lancio. F ra  i com ponenti il te r 
zetto di testa  il solo P ie tra lunga riesce 
a segnare il pieno; in fa tti il modello di 
K annew orff scam pana in  p lanata  e se
gna solo 2’56” 5/10, pregiudicando le sue 
possibilitå di v itto ria  per soli tre  secon- 
di e mezzo; Mazzini poi si lim ita ad un  
volo di soli 2 Ί4 ’’ 6/10, rim anendo cie- 
finitivam ente tagliato  fuori. Invece Sa
dorin e G arli segnano due pieni, m entre 
Pelegi, con 2’49” 2/10, rim ane poco al 
disotto.

Al quinto lancio K annew orff raggiun-

ge il pieno. Subito dopo lancia P ie tra 
lunga, il cui volo viene natu ra lm en te 
seguito con la m assim a attenzione; m a 
egli, con un  a ltro  sicuro pieno, taglia 
corto ad  ogni incertezza, aggiudican- 
dosi il titolo di Campione Italiano. 
K annew orff rim ane al secondo posto, 
seguito da Sadorin, Pelegi, G arli, C alle
gari, Mazzini, Piccini, P randini, A linari 
e Canestrelli, i quali hanno tu tti compiu- 
to il quinto lancio pieno.

Cosi anche in  questa gara, m algrado 
le previsioni. non c’e sta to  bisogno di 
spareggio. Qualche cosa d i sim ile pero 
c’e ugualm ente, in quanto l’ingegner Zer- 
binati, p residente dell’A ero Club d ’lta- 
lia, che nel pomeriggio ě in tervenuto  a l
ia gara, rivolgendo parole di saluto agli 
aerom odellisti, m ette  in  palio u n a  meda- 
glia d’oro, da assegnarsi a quello fra  i 
sei m igliori m odelli in campo che com- 
p irå  i l . volo d i m aggior durata ; per gli 
a ltr i cinque vengono offerte a ltre ttan te  
medaglie d ’argento.

Cosi dopo la chiusura della gara P ie
tralunga, K annew orff, Sadorin, Pelegi, 
G arli e Mazzini vengono chiam ati a di- 
sputare questo lancio, che si svolge con 
le norm ě degli spareggi, e cioě lancio 
contem poraneo en tro  un lim ite di quat- 
tro  m inuti e cronom etraggio fino al te r 
m ine del volo.

V incitore risu lta  Mazzini che, dopo

In  alto a sinistra: un decollo di Pelegi. A destra : il modello di Sadorin aveva un decollo a schizzo ed una salita rapidissima. In  basso a 
sinistra: Soncini carica il suo bel modello, che perö non ha avuto fortuna. A destra: tutta la squadra triestina assiste Della Pietra

che carica il suo junior
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aver ro tto  la m atassa del m odello p rin 
cipale, riesce a  lanciare in  tem po la ri- 
serva, e ad afferrare una benigna ter- 
mica, segnando 4’50” . Secondo risu lta  Sa- 
dorin  con 3’43” 8/10, terzo Pelegi con 
3’35”, quarto  P ie tra lunga  con 3’26” e 
quinto  G arli con 3 Ί4 ” 4/10. K anneworff 
ě rim asto  tagliato  fuori per uno  strano 
incidente a w e n u to  quando il modello 
e ra  giå in  p iena salita, per cui, senza che 
sia sta to  possibile ap p u ra re  l’esatta cau
sa, l ’elica si ě aperta  in  due pezzi, ed il 
tappo ě andato a finire in  fondo alia 
fusoliera. Da notáre che si tra tta v a  dello 
stesso modello, leggerm ente modificato, 
che aveva volato tu tto  lo scorso anno, 
con u n a  potenza superiore, senza il m in i- 
mo incidente.

Cosi si ch iude anche questa seconda 
g iom ata  di gare.

A  questo punto, fa tta  una classifies 
provvisoria fra  le squadre, r isu lta  p ri
m a Roma con 4 punti, seguita da M ila
no con 6 pun ti e da M onfalcone con 9 
punti. L a lo tta  per il p rim ato  sem bra 
ris tre tta  a questi tre  A ero Club, e per- 
tan to  i r ispettiv i m odelli saranno  te- 
nu ti ben  d’occhio.

Sabato  25 sono di scena i Motomodelli.
Q uesta volta le condizioni atm osferiche 
sono cam biate: il cielo ě nebbioso, e per 
tu tta  la g iom ata  non riuscirå  a schia- 
r irs i| anzi nel pomeriggio aum enterå la 
nuvolositå finchě, proprio appena finiti

i lanci, non si m e tte rå  a piovere (vero 
segno di sim patia da parte  di Giove Plu- 
vio per il X V II Concorso N azionale). 
N aturalm ente le term iche scarseggiano 
assai, m a in compenso anche le  discen- 
denze sono meno num erose. I  m odelli 
dim ostrano una buona preparazione, e 
le scassature sono rela tivam ente poche, 
se confrontate con quelle di a ltre  gare.

N el primo lancio m olti modelli segna- 
no il pieno, dim ostrando che anche sen
za term iche un  buon modello riesce fa 
cilm ente a raggiungere i 3’. M erito di 
Bacchi e B aracchi d i Reggio Emilia, 
P ra ti di Bologna, Padovano di Torino, 
Tessoni di P arm a ed  altri. A bbastanza 
bene anche Vidossich d i Milano, che con 
u n  ennesimo m odello a forte superficie 
ad elica ripiegabile, segna 2’44”. G arden- 
ghi d i F erra ra  segna 2Ό4”, Castiglioni 
di M ilano 2Ό3” 2/10, C avaterra  di Roma, 
che presenta il suo ultim o « c im ie ro », 
2Ό5”, e P ecorari d i M onfalcone . 2 Ί 8 ” 
6/ 10.

N el secondo lancio  bissano i pieni 
Bacchi, P ra ti e Padovano, m entre B arac
chi si accontenta di u n  2’54”. A nche Gar- 
denghi raggiunge i 3’, m entre Castiglio
n i segna 2’34” 7/10, Tessoni 2Ό0” 9/10, 
C av aterra  2’24’’, Vidossich 2 Ί1 ” I / I q e 
P ecorari 2’47” 5/10.

Nel terzo lancio pieni di Bacchi, B arac
chi, Castiglioni e C avaterra ; P ra ti segna 
2’30” 2/10, Padovano 2Ό9” 5/10, Gar- 
denghi 2’50” 6/10, Tassoni 2 Ί7 ” 8/10,

P ecorari 2’48”, m en tre  Vidossich p ren 
de u n a  forte discendenza e  segna solo 
Γ32” 5/10.

F a tta  la  situazione n e ll’in tervallo  r i
sulta in  testa  Bacchi che, con l’ultim a 
versione del suo ben noto m odello, ě 
l ’unico ad aver segnato tre  pieni. Segue 
B aracchi con 8’54”, unico diesel (G 23) 
fra  tu tti i G  20 m ontati su tu t t i  i mi- 
gliori m otontodelli; poi P ra ti con 8’30’’ 
2/10, qu ind i Padovano con 8Ό9” 5/10, 
G ardenghi con 7’54” 6/10, P ecorari con 
7’54” 1/10, Castiglioni con 7’37” 9/10, 
C avaterra  con 7’29”, Tessoni con 7 Ί8 ” 
7/10 e Vidossich con 6’27” 6/10.

Come si vede la  situazione non ě an- 
cora ben delineata. In fa tti se per la  vit- 
toria ind ividuale sem bra ce rta  la  can
d ida tu re  di Bacchi, date  le veram ente 
m eravigliose doti d i salita, p lana ta  e si- 
curezza m esse in  luce dal suo modello, 
per il prim ato  a squadre nulla vi ě an- 
cora d i deciso. Pecorari, Castiglioni (che 
dopo u n  prim o lancio non  troppo b ril
lante si ě  ripreso, ed h a  sostituito Vi
dossich nel ruolo di num ero uno della 
squadra m ilanese) e C avaterra  si se- 
guono a ruota, ed i distacchi non sono 
sufficienti a colm are le d istanze giå esi- 
stenti. S i attendono qu ind i con ansia i 
lanci successivi.

N el quarto  lancio ancora p ien i di Bac
chi, Baracojhi, Padovano, G ardenghi e 
Castiglioni, m en tre P ra ti segna 2’50” 4/10,

In  alto: i due contendenti: a sinistra il milanese Castiglioni, a destra il romano Cavaterra In basso a sinistra: Cavazzoni, di Reggio 
Emilia, presenta il motomodello di Bacchi ed il suo junior, da esso derivato. A destra: la figlia minore di Sadorin con il modello

di Vidossich
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Dall'alto in basso: Padovano con il suo 
ultimo € Tiger». Callegari, di Voghera, 
presenta il suo rifinitissimo PAA-Load. 

Piccini con il suo PAA-Load

C avaterra 2’37" e Vidossich 2’40” . Peco- 
ra r i offre una scarsa prestazione se- 
gnando 1’25” 8/10, il che toglie ogni spe- 
ranza alia squadra di Monfalcone. Ri- 
m angono quindi in  lizza solo Roma e 
Milano.

A questo punto ě ancora in testa  Bac- 
chi con 12’; seguono Baracchi con 11’54”, 
P r a t i  con 11’20” 6/10, Padovano con 
11Ό9” 5/10, G ardenghi con 10’54” 6/10, 
Castiglioni con 10’37’’ 6/10 e C avaterra 
con 10Ό6”. Come si vede la classifiea 
dei prim i posti ě im m utata, splvo la 
sparizione di Pecorari, e C avaterra se
gue^ sem pře Castiglioni. O rm ai ě chiaro 
che il m ilanese fin irå  avanti al romano, 
m a se quest’ultim o riesce a piazzarsi su- 
bito dopo, la squadra rom ana, contando 
in  precedenza su due punti di vantaggio, 
ha vinto. Si t r a t ta  di vedere se vi sarå 
qualcuno che riuscirá  a clasificarsi in 
mezzo ai due.

Cosi si apre il quinto lancio.
N aturalm ente ancora pieno di Bacchi, 

che conferm a la  sua indiscutibile su
periorita . Lo im itano P ra ti, Padovano e 
Vidossich, il quale pero orm ai ha pre- 
giudicato le sue possibilita. Baracchi 
con 2’35” 2 /lo  e G ardengh i con 2 Ί9 ” 
4/10 si assicurano rispettivam ente il se- 
condo ed il quinto posto. Come si vede 
classifiea ancora im m utata  per quanto 
riguarda i prim i cinque posti. Quanto ai 
due contedenti Castiglioni e C avaterra, 
essi segnano tem pi quasi ugiiali, cioě 2’32” 
8/10 e 2’31” 4/10. Quindi Castiglioni ri-  
su lta  classificato al sesto posto, e Ca
v a te rra  sem bra ancora seguirlo a ruo- 
ta, per cui per un  m om ento la squadra 
rom ana si illude di aver raggiunto la 
vittoria, quando, come una doccia fred - 
da, la  raggiunge la  notizia che Tessoni, 
che era stato dim enticato, ma che negli 
ultim i due lanci aveva segnato 2’45” 4/10 
e 3’, si era classificato al settim o posto 
d ietro Castiglioni, superando C avaterra, 
che era  rim asto ottavo.

Cosi le due squadre risu ltavano alia 
pari con dodici pun ti ciascuna; per cui 
si doveva applicare la norm a del Rego- 
lam ento che prescrive che in caso di 
parita  si determ ine la  classifiea tenen- 
do conto dei tem pi o ttenuti da tu tt i  i 
com ponent! la  squadra, norm a che dava 
la v itto ria  alia squadra di Milano, il cui 
punteggio complessivo risu ltava supe
rio re di circa duecento second! a quello 
dei rom ani.

Cosi, con l’annuncio della v ittoria del- 
l’A ero Club di M ilano, si chiudeva la 
terza giornata di gare. Nella categoria 
Jun io r la v itto ria  di squadra ě andata  
a ll’Aero Club di Bologna, m entre l’Aero 
Club di Roma si classificava anche qui 
al secondo posto.

Domenica 25 u ltim o atto  di nuovo 
col sole. Soňo di scéna i PAA-Load, i 
Radiocom andi e gli E lieotteri. Incomin- 
ciano i prim i, per i qu-ali ě riservato  lo 
spazio di tem po fra  le 9 e le 11, entro 
il quale essi devono com piere tre  lanci.

F ra  i prim i a lanciare ě il torinese 
Fea, che si m ette subito in luce con un 
ottim o 4’55”, aiu tato  da una term ica be- 
nevola. Un altro  buon tempo ě segnato 
da Cellini, con 2’59’’ 2/10, seguito da 
L ustra ti con 2Ό9” 2/10, da G ardenghi 
con 2Ό3” e da P ra ti con 1’59’’ 8/10.

Nel secondo lancio Fea, con un  buon 
lancio di 2’42”, conferm a le buone doti 
del suo modello, ponendo una seria ipo- 
teca sulla v itto ria . C ellini invece sem

bra pregiudicare le sue possibilitá con 
un  modesto lancio di 1Ί8’’. A l contrario  
L ustra ti si m ette in  luce con un  buon 
3Ό3” 3/10, m entre P ra ti si occontenta 
di 1’45” 2/10. G ardenghi con un  volo di 
Γ15’’ 8/10, che sarå poi seguito da un 
lancio nullo, precip ita verso gli s tra ti 
bassi della classifiea.

Nel terzo lancio Fea vola per 2Ό3” 
2/10 e L ustrati 2'38” 9/10, e sem brano 
destinati ad occupare i p rim i due posti 
della classifiea, quando Cellini incappa 
in  una forte term ica, e riesce a segnare 
un massimo di 6’, che gli dona la v it
toria ed il cospicuo prem io di L. 60.000. 
Anche P ra ti riesce a preridere una te r 
mica ed a com piere un  volo di 4Ό4’’ 7/10, 
con il quale si avvicina di m olto a L u
strati, rim anendo inferiore di soli due 
secondi.

Cosi si chiude anche questa gara, alia 
quale sarå bene dedicare alcune righe 
di commento, trattandosi di una cate
goria com pletam ente nuova in  Italia. 
Dal lato tecnieo non ci sem bra che la fo r
m ula presenti m olti aspetti in teressanti, 
e questa ě sta ta  l’opinione di quasi tu tti 
gli aerom odellisti presenti. Solam ente i 
cospicui prem i ofiferti dalla P an  A m eri
can A irw ays sono riusciti a richiam are 
un certo num ero di concorrenti, ed in 
m olti casi si sono no ta ti i segni di una 
preparazione affre tta ta  (ali e impennag- 
gi di vecchi modelli, centraggio imper- 
fetto, e tc.). I m odelli di Fea e di L u stra
ti ci sono sem brati i m igliori, sia come 
concezione che come mess a a punto; il 
modello di Cellini pero aveva il pregio 
di essere il p iú  leggero in  cam po (qua
si tu tti gli a ltr i superavano il peso mi- 
nimo di due e tti o giu d i 11), m a non era 
a punto come centraggio, e solo l ’aiuto 
della term ica gli ha  dato la v itto ria . A 
questo proposito bisogna no táre  che il 
lim ite massim o di 6’ ě altissimo, e do- 
vrebbe essere dimezzato, in  quanto  al- 
trim enti basta  una forte term ica per 
vincere la gara, che per di p iu  ě stata 
d ispu tata  su tre  soli lanci. Q uanto ai 
m otori, m algrado che il Regolamento 
am m ettesse l’uso di m otori di cilindrata  
fino a 3,19 cc., la maggior parte  dei m o
delli m ontavano il G 20, con 1’eccezione 
di due soli Me Coy 19.

P rim a che inizino i voli dei Radioco
mandi· assistiam o ad uno  spettacolo in- 
solito. Poichě il Sindaco di M ilano aveva 
offerto una m edaglia per l’aeromddelli- 
sta il cui modello avesse com piuto la 
maggior durata  com plessiva di volo, e 
poichě sia P ietra lunga che Bacchi ave- 
vano vinto le rispettive categorie a pun
teggio pieno, ě stato deciso di efifettuare 
un lancio di spareggio fra  l’elastico ed 
il motomodello. C ontem poraneam ente 
doveva lanciare anche l’elicottero di P e- 
legi, a l quale pero si rom pe il gancio di 
attacco della m atassa, per cui rim ane 
escluso (ed inoltre, essendo l ’unico elicot- 
tero presente sul campo, l’in te ra  catego
ria  va a ll’aria).

P ietra lunga e Bacchi lanciano contem 
poraneam ente, m-a m entre il m otom odel
lo compie la sua p lanata  norm ale, anzi 
forse danneggiata pure da una leggera 
discendenza, e segna 3Ό4”, l’elastico in
cappa in  u n a  term ica, e p u r scam panan- 
do segna 4Ό1, facendo assegnare al suo 
proprie tario  la  m edaglia in  palio, fra  
gli a lti osanna di tu tti gli elasticisti p re
senti in  campo.

Entrano ora in  scena i Radiocomandi,
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che sono sta ti ingiustam ente sacrificati, 
in quanto  costretti a lanciare entro  il 
breve spazio di un’ora e mezza circa. 
Sarebbe bene dare m aggiore im portanza 
a questa  categoria, che riveste partico- 
la re interesse, e che ha suscitato grande 
entusiasm o fra  il pubblico presente.

I m odelli non sono molti: la coppia 
C apecchi-Ferrari di Genova presenta tre  
njodelli: uno piccolino ad ala bassa, con 
m otore Elfin 1,49 ad un  solo comando; un 
a ltro  con m otore tedesco BWM da 2,5 a 
tre  comandi, cioě direzionale, piano di 
quota e comando m otore, ottenuto  per 
mezzo della regolazione dell’aria ; ed in- 
fine il solito vecchio modello con mo
tore D 2, giå afferm atosi in precedenti 
gare. Vi ě poi Pelegi, con il solito m o
dello con G 20, al quale ě sta ta  fatta, 
1’installazione per tre  com andi; ma, per 
m ancanza di messa a punto, verrå  lan- 
ciato con il solo comando del direzio
nale. Mazzolini di Roma presenta il suo 
m odellone con m otore E.D. 2,46, il cui 
disegno ě stato  pubblicato su « M odelli- 
smo » n. 58, di ottim a estetica e perfetta  
m essa a punto, m a senza grandi pretese, 
date le forti dim ensioni rispetto  alla po- 
tenza del motore. Vi ě infine la  coppia 
Frilici-O liva di Viterbo, che presenta un 
altro  grande modello con E. D. 2,46, ma 
che lam enta un difettoso funzionam ento 
dell’im pianto radio.

Vi sarebbe stato anche Vargiii, di 
Asti, se nelle prim e ore della m attina ta  
non avesse irreparab ilm ente scassato in 
atterraggio, dopo un magnifico volo, il 
suo bel modello a tre  comandi.

I lanci vengono aperti da Pelegi, che 
compie buone acrobazie; viti, looping 
d ritti e d ’ala, etc., ma lascia allontanare 
troppo il modello e, anche se la radio

funziona egregiam ente, trova difficoltå a 
farlo  r ien tra re  in campo. tanto piii che il 
modello ha preso una forte  term ica, men- 
tre  il m otore funziona a pieno regime. 
F inalm ente riesce ad avvicinarsi, ma, 
proprio a questo punto, l’antiferm ica, 
che Pelegi usa come rim edio estrem o in 
caso di uscita fuori po rta ta  del comando, 
funziona anticipatam ente, e. agendo sul 
direzionale, m ette il modello in vite, co- 
sicchě esso si danneggia irreparabilm ente.

Laneiano quindi Capecchi-Ferrari con 
il vecchio m odello col D 2, che esegue 
pure ottim am ente tu tte  le acrobazie pos- 
sibili con il comando unico, pero an- 
ch’esso si a llontana di parecchio, e per 
giunta ad un certo punto, probabilm ente 
per una dim enticanza nel fermo del rela- 
tivo sportello, perde le batterie  in volo, e 
naturalm ente la radio non funziona piii, 
cosicchě il modello finisce per a tte rra re  
fuori campo.

E’ quindi il tu rno  di Oliva, m a la  radio 
non funziona, ed il modello si lim ita a 
com piere due am pi giri sul campo.

Lancia quindi Mazzolini, e il suo m o
dello compie regolarm ente tu tte  le acro
bazie, meno il looping dritto, reso im- 
possibile dalla scarsa potenza del m otore; 
dim ostra pero il perfetto  funzionam ento 
dell’im pianto radio e le ottim e qualitå  
del pilota, term inando il volo con una 
atterraggio di precisione ad undici passi 
dal punto fisso. Il lancio viene assai ap- 
plaudito dal pubblico.

Quindi Capecchi e F erra ri cercano di 
lanciare gli a ltri due modelli, m a m entre 
il BWM del modello a tre  com andi non 
vuole saperne di andare, il m odellino ad 
ala bassa con 1’Elfin im barda in  partenza; 
Anche Oliva e Frillic i non riescono a 
com binare n iente di buono.

Effettua quindi il secondo lancio Maz
zolini, dando un ’a ltra  dim ostrazione di 
preparazione e di sicurezza, con un  altro 
volo regolare e sicuro, ripetendo tu tte 
le acrobazie e atterraggio  di precisione 
a venti passi dal punto fisso.

A ncora applausi per il b ravo  aeromo- 
dellista rom ano, al quale la giuria, dopo 
lunga discussione, assegna la v ittoria, ri- 
conoscendo che il suo modello, anche se 
aveva m inori possibilitå acrobatiche di 
altri p resenti in campo, ha in compenso 
fornito tu tte  le prestazioni che poteva 
offrire, e cio in v irtu  dell’ottim a p repa
razione del concorrente.

Seconda ě sta ta  classificata la coppia 
Capecchi-Ferrari e terzo Pelegi.

Cosi ě term inato  il XVII Concorso Na- 
zionale, che ha avuto invero una chiu- 
sura veram ente indegna nell’angusta sa- 
le tta in cui ě s ta ta  effettuata la prem ia- 
zione, che, anzichě una sim patica ceri- 
monia, é s ta ta  solam ente una consegna 
m ateriale di prem i. P er di piú i prem iati 
sono sta ti costretti a firm are imm ediata- 
m ente le ricevute, la qual cosa poteva es- 
sere molto piu sim paticam ente rim andata  
a cerim onia chiusa. F ortunatam ente  la 
scena veniva no ta ta solo dai concorrenti 
posti in p rim a fila, perchě quelli che stá
váno in fondo non vedevano ,un bel 
niente! E ’ in tervenuto  anche il Diretto- 
re per l’lta lia  della Pan A m erican A ir
ways, che ha tenuto un applaudito  di- 
scorso a proposito della nuova categoria 
PAA-Load.

Dopo la prem iazione vi ě stato  un rin- 
fresco, a base di gigantesche fette di pa- 
nettone e vino frizzante, e quindi scio- 
glim ento della m aoifestazione.

LORIS KANNEWORFF

Fea e Prati presentano i loro modelli PAA-Load
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C L R S S I F I C H E  D E L  K U N  C O n C O R S O  Π Α Ζ Ι Ο Π Π ί Ε
VELEGGIATORI SENIOR

1° BOSCAROL Carlo M onfalcone punti 812
2° RANOCCHIA Enzo Roma » 791
3C DE CARLINI Luigi Milano » 772
4° B ELLENT ANI Franco Modena » 695
5° VARETTO Carlo Torino » 686
6° CANEVARI Luigi Voghera )> 656
7° COBELLI Giorgio Verona » 654
8° CERUTTI Renato Genova )> 653
9" MALAGUTI M aurizio Ferrara » 650

10° M ALFANTI Giuseppe Piacenza » 639
11° PAGANELLI W alter Forli ;> 598
12° VECCHIETTI Remo Bologna » 608
13° CASADEI Romeo Forli )) 636
14° BINELl I Luigi Massa » 589
15° PIG N A T ARO Vincenzo Milano » 568
16" MUSELLA Francesco Napoli » 567
17° LENSI V aldem aro Firenze » 564
18° NIRONI Paolo Reggio Emilia » 562
19° TABELLINI G iuliano Firenze » 555
20° ROQCO M assim iliano Venezia » 552
21° BONI B runo Parma » 543
22° ANDREANI Roberto Roma » 542
23° LIBERTINO Eugenio Salerno » 537
24° MEDAGLIA Egidio Varese » 499
25° TARQUINIO Giuseppe Novara )) 490
26° LÍCEN Aldo M onfalcone )) 488
27° ZULBERTI Luciano Livorno » 482
28° BOTTACCINI Giorgio Verona » 438
29° AMBROSIO Francesco Torino » 434
30° FERLUGA Giovanni Trieste » 427
31° JO TTI Sergio Reggio Emilia >» 427
32° TEDESCHI Enzo Modena » 398
33" CUCUMAZZO Franco Bari » 380
34° CAPRARA Bruno Bologna » 352
35" SANTINI Sergio Massa » 350
36" CANDIDO Domenico Lecce » 311
37" APONTE Livio Napoli )) 284
38" AGAZZONE Franco Novara » 260
39" CORAZZA Egidio Pistoia » 233
40" CONSENSI Ferdinando Piacenza )) 233
41" PALOMBO Or.onzo Lecce )) 227

Pierino andando a scuola... cioé, pardon! Volevamo dire: Lustrati 
con modello e boccetta della miscela (plastica) ha conquistato^ il 
terzo posto nella gara PAA-Load, e si ě beccato venticinquemila liře

ELASTICO SENIOR

1° PIETRALUNGA Ivano Reggio Emilia pun ti 900
2° KANNEWOREF Loris Roma )) 896
3“ SADORIN Edgardo Milano » 890
4" PELEGI Giulio Genova » 876
5“ GARLI Luigi Milano » 863
6° CALLEGARI Sergio Voghera )) 862
7° MAZZINI G iovanni Novara » 854
8° PUCCINI Oscar M onfalcone )) 850
9“ PRANDINI D ante Reggio Emilia )) 837

10° ALINARI A lessandro Firenze » 824
11“ CANESTRELLI Antonio Napoli » 817
12° FEA Guido Torino )) 795
13“ LÍCEN Aldo M onfalcone » 781
14° RICCI Luigi Roma )) 779
15° BANDIERI Alfonso Modena » 763
16“ SCARDICCHIO Vincenzo Bari )) 761
17° MURARI Bruno Venezia » 732
18° ROSSETTI Augusto Napoli » 722
19° CASSI G iovanni Firenze )) 710
20° NOCETI Giuseppe Perugia )) 710
21° BONI Bruno Parma )) 687
22° SQUAGLIELLA Guido Ferrara )) 679
23° BABBI Carlo Forli » 659
24° NEGRI V ittorio Bologna )) 651
25° PELLICCIA Giovanni Bologna » 582
26° SONCINI Fulvio Venezia » 520
27° MARCHINA Riccardo Torino )) 513
28° VOL AND I Carlo Livorno » 445
29° CHINCHELLA Bruno Trieste » 425
30° BINELLI Luigi Massa » 408
31° TEDESCHI Enzo Modena )) 389
32“ CONTI Giuseppe Novara » 286

MOTOMODELLI SENIOR

1" BACCHI Roberto Reggio Emilia punti 900
2" BARACCHI Giorgio Reggio Emilia » 869
3° PRAT I Amato Bologna » 860
4° PADOV ANO Eraldo Torino )) 849
5" GARDENGHI Aldo Ferrara » 794
6" CASTIGLIONI Sergio Milano )> 790
7° TESSONI M ario Parma )) 784
8° CAVATERRA Omero Roma » 757
9" VIDOSSICH Giorgio Milano » 727

10" PECORARI Volveno M onfalcone )» 633
11" MONIS Paolo Bologna » 625
12" NAPO LET ANO Guido Novara » 620
13" GRANDESSO Franco Venezia » 562
14" BELLENTANI Franco Modena » 532
15° GORRETI P ietro Livorno » 527
16" PODDA Genova )) 449
17" FEDERICI Federico Roma » 436
18" TAVONI Ivo Modena » 422
19" PAGANELLI W aiter Forli )) 422
20" PICCINI Oscar Monfalcone )) 413
21" LINCE Egidio Genova )) 380
22° GRIFONI Franco Firenze » 347
23" VASQUEZ Ettore Voghera » 341
24" PRATI Alessandria )) 338
25" TORRE Salvatore Napoli » '324
26" GALLOTTI Sergio Forli » 245
27" CONSENSI Luigi Piacenza » 235
28" BENEFORTI Paolo Pistoia » 203
29" BRUNELLI Franco Voghera )) 127
30" LIBERTINO Eugenio Salerno » 122
31" CHINCHELLA Bruno Trieste » 111
32" VINCI Paolo Massa )) 97
33" IAVARONE M ario Napoli » 76
34" SANTARELLI M ario Livorno 55
35" BATTISTI Emilio Novara )) 40
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VELEGGIATORI JUNIOR

1“ COVA Sergio Rom a punti
2° MICOLI P ierluigi Forli »
3° FIN I F ranco Bologna »
4° SIMEONI A rm ando M onfalcone »
5° PARACCHINI Massimo Novara
6° A LFIERI Alessandro Varese »
V  M ARTEGANI Carlo Varese »
8° CATELLA Franco Treviso »
9° PEZZINI M arine Milano »

10° TORRICELLI G ianni Modena »

ELASTICO JUNIOR

T MONTI Franco Bologna punti
2° BUGLIONE G arrone Torino »
3° TRELANCIA Enzo Milano »
4° PERRONE Santino Reggio Emilia )»
5° BENIVENUTI M ario Firenze »
6° SIM EONI A rm ando M onfalcone ))
T M ORSELLI Cesare Modena »
8" ©ELLA PIETRA Gastone Trieste »»
9° RICCI M ario Roma »

10° GALLI Sergio Livorno M

MOTOMODELLI JUNIOR

T ZAPPATA Roberto Bologna punti
2° WONDRIOH Robi Trieste )>
3° BARGIACiOHI Franco Rom a )>
4“ PETRUZZI ENRICO Firenze »
5“ CAPUANO Giovanni Novara ))
6° CAVAZZONI Francesco Reggio Emilia ))
7" SACCHETTI Sergio Modena )»
8° DAVINI Giorgio Milano ))
9° FERRI Luigi Torino »

10° CARCHEDI Guglielmo Alessandria ))

CLASSIFICA A SQUADRE SENIOR

1· Ae. C. MILANO punti 12
2° Ae. C. ROMA >» 12
3‘ Ae. C. FALCO (M onfalcone) » 19
4" Ae. C. REGGIO. EMILIA )) 20
5° Ae. C. TORINO » 21

CLASSIFICA A SQUADRE JUNIOR

1“ Ae. C. BOLOGNA punti 973
2° Ae. C. ROMA » 755
3° Ae. C. REGGIO EM ILIA » 753
4° Ae. C. MILANO )) 742
5° Ae. C. TRIESTE )> 699

RAiDIOCOMANDATI

1° MAZZOLINI Giotto Roma punti
2" CAPECCHI-FERRARI Genova »
3° PELEGI Giulio Genova »

PAA-LOAD

1° -CELLINI G iovanni Treviso punti
2° FEA Guido Torino »
3° LUSTRATI Silvano Roma ))
4" PRATI Amato Bologna ))
5° LUSSU G ianfranco Torino ))
6” TESSONI Mario Parma ))
7° CALLEGARI Giorgio Voghera »
8" PICCINI Oscar M onfalcone ))
9° GARDENGHI Aldo Ferrara )»

10" PITTURAZZI Giulio Milano »
IT SECOMANDI Felice Genova )»
12" MARCHINA Riccardo Torino ))

Dall'alto in basso: Chinchella si ě ripresentato sui campi di gara.... 
ma con questo modello. II modellino radiocomandato di Capecchi- 
Ferrari con motore Elfin 1,49. Decollo del FAA-Load di Fea. Lustrati 

lancia il radiocomando di -Mazzolini

310
300
287
284
278
275
259
255
253
253

331
307
304
297
294
221
194
165
153
142

355
305
292
289
233
209
191
185
89
87

339
260
200

617
580
471
469
310
305
258
237
198
183
182
92
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IL CAMPIONATO 
ROMANO 1954

P R i m n  c o p p R  o u i o m i C R o n
GARA Dl QUALIFICAZIONE

P E S C A R A  27 A G O S T O

V enerdi 27 agosto, una dozzina di 
Aeromodellisti, in Piazza della Rinascita 
in Pescara, hanno disputato ' la gara di 
qualifieazione, indetta dal locale Aero- 
club con la collaborazione della D itta 
Aviomicron, che aveva offerto una bellis- 
sima coppa e num erosi a ltri premi.

A tto rn ia ti da oltre trem ila spettatori, 
di cui alm eno mille sim patiche donne, 
(che facevano g irare la testa  p iú  dei m o
delli) gli aerom cdellisti pescaresi ed il 
salernitano Libertino, giunto nelle prime 
ore del m attino  col sim patico Rosa Rosa

In alto: la giuria discute sull’assegna- 
zione dei punti ad un modello presentato 
alla Coppa Aviomicron Sopra: Igino Di 
Pietro presenta il suo Wakefield vinci- 

tore del Campionato Romano

di Napoli, hanno fatto  volare sino al tra- 
monto, sotto il sole al m attino e la piog- 
gerella al pomeriggio, i loro telecomanda- 
ti riscuotendo num erosi applausi e otte- 
nendo discrete scassature.

P rim a dei lanci un aocurato esame del
la g iuria per l’assegnazione dei punti re- 
la tiv i alle qualitå  dei m odelli, quindi p ro
va di velocitå ed infine prova di m anovra.

Il P. 51 di L ibertino  ed il CR 32 di 
Silvio Ilari si sono contesi i p rim i punti, 
seguiti dall’S. 7 di Osvaldo Ilari e dai 
due Rondone di M ichele Muzi e R ober
to Ilari, da E rm ani, F o rnari ed altri.

Nelle prove di velocitå i m odelli si so
no d istaccati di ben poco. Le m anovre 
acrobatiche, in base alla maggiore o mi- 
nore perfezion'e dei decolli, a tterragg i e 
passaggi hanno determ inato  la classifies 
dei prim i nel modo seguente:

1" - LIBERTINO Eugenio - Ae-
roclub S alerno . . . .  p. 287

2° - ILARI Osvaldo Aeroclub
P e s c a r a ................................ » 256

3“ - ILARI Silvio - Aeroclub
P e s c a r a ................................  » 187

4° - PELLEGRINO Enzo - Ae-
P e s c a r a ................................  » 164

4° - ILARI Roberto - Aeroclub
P e s c a r a ................................  » 164

M otori « S upertigre », buoni m ateria li 
e lire tte  sono s ta ti equam ente assegnati 
al term ine di una « cenetta » consum ata 
da tu tti in un  elegante ritrovo  cittadino.

E. L.

Domenica 5 settem bre, su l cam po del
la M arcigliana, si ě svolta la terza ed u l
tim a g iornata del Cam pionato Romano. 
La gara ha raccolto un buon num ero di 
concorrenti, m olti dei quali pero non ave- 
vano partecipato alle precedenti giorna- 
te, e concorrevano solo per conquistarsi 
un posto nella squadra rom ana al Con- 
corso Nazionale, che doveva essere for
m ata in  base ai risu lta ti della gara.

I risu lta ti tecnici sono sta ti assai buo
ni, e m olti m odelli, specie della catego- 
ria Elastico, hanno superato il tem po mas- 
simo di 3’. tanto  che per decidere la 
composizione della squadra sono sta ti ne- 
cessari dei lanci suppletivi com piuti la 
domenica successiva.

L’ingegner A ndreani ha prevalso nella 
categoria Veleggiatori, seguito da Ranoc- 
chia. Ricci Luigi e Di P ietro  sono finiti 
a pari m erito  nella categoria Elastico, 
con tre  lanci pieni ciascuno, seguiti ad 
un solo secondo di distanza da Kanne- 
worff. Nej m otom odelli si ě affermato 
C avaterra, seguito da Federici Federi
co, m en tre L ustra ti soassava il suo vec- 
chio m odello con un  magnifico looping.

In base ai risu lta ti com plessivi delle 
tre  giornate, i Cam pioni Rom ani per 
l ’anno 1954 sono: Sergio Cova, che ha 
vinto la  categoria V eleggiatori con un 
modello Jun io r, i cui tem pi venivåno 
m oltiplicati per il coefficiente di corre- 
zione 1,2 (dim ostratosi troppo elevato); 
Igino Di P ietro  per la categoria Elastico, 
il quale nelle tre  giornate h a  com piuto 
solo otto lanci, m a tu tti « pieni »; e Ome- 
ro C avaterra , con il suo m odello a « ci- 
m iero », per la categoria Motomodelli.

Dopo i lanci suppletivi di selezione, ef- 
fe ttu a ti dom enica 12, la composizione 
della squadra rom ana al Concorso N a
zionale é sta ta  cosi decisa: categoria Ve
leggiatori,? A ndreani e Rapiocchia; ca
tegoria  Elastico: Ricci Luigi e Kanne- 
worff; categoria Motomodelli: C avaterra 
e Federici Federico; Jun io r: Cova, M ario 
Ricci e Bargiacchi, rispettivam ente per le 
tre  categorie; Radiocomandi: Cassinis e 
Mazzolini; Paa-Load: Lustnati.

II Campione Romano della categoria 
Elastico Di P ietro  ě rim asto escluso, 
avendo avuto la  sfo rtuna di rom pere 
l’elica proprio il giorno della  selezione 
suppletiva, e d i non av e r potuto compie- 
re quindi i lanci.

Vedremo cosa sapranno com binare di 
buono i prescelti.

Ecco le classifiche finali del Cam pio
nato Romano:

CATEGORIA VELEGGIATORI
1° COVA Sergio . . . . . p. 1533
2° CAVATERRA Omero » 1479
3° ANDREANI Roberto . » 1470
4° FEDERICI G iovanni . . . » 1419
5° LUSTRATI Silvano . . • V 1323

CATEGORIA ELASTICO
1° D I PIETRO Igino . . . . Ρ- 1440
2“ CAMILLI Angelo . . . . )> 788

CATEGORIA MOTOMODELLI 
1° CAVATERRA Omero . . . p. 1330 
2° LUSTRATI Silvano . . .  » 1 3 1 1
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Cronache del campionati mondial!
del Wakefield e del motomodelll

Come avevam o promesso nello scorso 
num ero, diamo ai nostri le tto ri alcuni 
cenni di cronaca sulle m assim e compe- 
tizioni internazionali, che, come si sa, 
s i sono svolte sull’aeroporto m ilitä re di 
Suffolk, a Long Island, d a l 24 al 26 lu- 
glio, e sono sta te  denom inate dagli ame- 
ricai O lim piadj M ondiali Aerom odelli- 
stiche.

Sabato  24 m attina alle 6,45 partenza 
daH’albergo in cui erano alloggiati i con- 
co rren ti per l’aeroporto, dove venivano 
consum ati i pasti. A nzitu tto  la colazione, 
poi sono sta te  fornite le istruzioni ge- 
nerali, e quindi si ě iniziata la punzona- 
tu ra  dei m odelli. Dopo pranzo sono stati 
effettuati dei voli di prova, con un vento 
asciutto di 25 km h. e tem pera tu ra  di 
circa 30°, e p rim a di sera m olti concor- 
ren ti avevano spaccato le m atasse, e due 
m odelli si erano persi: il motomodello 
dell’inglese Upson, lanciato per procure 
dall’am ericano P arm en ter e quello del 
m essicano De Cosio, molto am m irato per 
la sua perfe tta  rifin itura. M entre 11 p ri
mo veniva ritrovato , per il secondo non 
c’era  n iente da fare. In fa tti i d intorni 
d e ll’aeroporto, a fondo sabbioso, erano 
coperti d i cespugli, di altezza variabile 
da uno a tre  m etri, ed era un  compito 
quasi im possibile r itrovare  i m odelli che 
uscivano fuori campo. iFortunatam ente 
nei g iorni d i gara ha  funzionato un  ser- 
vizio recuperi, espletato dai m ilita ri del- 
1TJ.S.A.A.F.

Dom enica 25 gara dei Motomodelli. A l
le 5,45 partenza da ll’albergo, perchě la 
gara doveva iniziare alle 7; m a un  cam- 
biam ento  nella direzione del vento ha  ob
bligato un rita rdo  di u n ’ora.

I l Cam pione del 1953 Dave Krieeland 
apre i lanci, con lo stesso modello dello 
scorso anno, il « V apour T rail », e segna 
facilm ente un  « m assim o». Il suo esem-

pio ě seguito da Silvio Lanfranchi, che 
difende i colori svizzeri, e da a ltr i cinque 
concorrenti: lo sta tun itense W heeley, l’in- 
glese Gorham , il cui m odello ě lanciato 
per procura da B ill Dean, l’australiano 
K ing e i canadesi E thering ton  e Bousfield.

K neeland apre anche il secondo lancio, 
m a investe in  pieno un  fotografo. Pero 
cam bia subito 1’elica ro tta  e rilancia, e 
dopo una sib ilante salita  segna un altro  
« massimo ». A nche Gorham , E therington 
e Bousfield ripetono la perform ance del 
prim o lancio. Q uesťultim o pero perde il 
modello. R im angono invece al disotto 
Lanfranchi, che, dopo una buona salita, 
prende una discendenza e segna solo 
118”, W heeley, che o ttiene 135”, e K ing 
con 92”, sem pře a causa delle discen- 
denze.

A l terzo lancio ě ancora K neeland il 
prim o a lanciare, ma, dopo la solita otti- 
ma salita, incappa anche lui in  una delle 
num erose discendenze, che hanno in - 
fluito notevolm ente sui risu lta ti della ga
ra, e  segna 142” ; invece W heeley, L an 
franchi ed a ltri quattro  concorrenti, or- 
m ai esclusi dalla  lotta per la v itto ria , se- 
gnano il « pieno ».

Il modello di G orham  segna 119” . Il 
canadese E therington, sul quale si pun- 
tavano le speranze dei suoi connazionali, 
avendo Bousfield perso il modello, sba- 
glia la carburazione e compie un  voletto 
di soli 88”

A questo punto  i lanci vengono inter- 
ro tti per il pranzo, e la situazione vede 
in  testa K neeland, seguito da  W heeley, 
G orham  e Lanfranchi.

Il quarto  lancio viene aperto, come al 
solito, da K neeland, che investe per la 
seconda volta lo stesso fotografo del se
condo lancio; m a im m ediatam ente ripete 
e segna un altro  massimo. A ltri pieni 
vengono segnati d a  W heeley e Gorham ,

e da  a ltr i due concorrenti, orm ai fuori 
causa.

L anfranchi, a causa di un  anticipato 
funzionam ento dell’an titerm ica, segna 
173”. E therington com pie due prove nul- 
le e perde il lancio, rim anendo  definiti- 
vam ente tagliato  fuori dalla lo tta  per il 
prim o posto, come pure King, il cui mo
dello esegue u n  bel looping, e segne 
solo 60”.

Rimangono quindi in lizza per la con- 
quista della  v ittoria K neeland, che con 
682” occupa il prim o posto, e sem bra pro- 
prio voler bissare il successo dello scorso 
anno, W heeley con 675”, G orham  con 
659” e L an franch i con 651”.

Il quinto lancio viene aperto, n a tu ra l-  
m ente, da K neeland, che ě seguito  dal- 
l’attenzione generale. Il suo modello de- 
colla benissim o, e compie una salita  spet- 
tacolosa, raggiungendo una quota valu- 
ta ta  sui duecento m etri. Pero, quando giå 
tu tti lo reputavano  sicuro vincitore, in 
cappa in  una discendenza paurosa. e, da 
quell’altezza, segna solam ente 101”.

Cosi la  lo tta per la v itto ria  rim ane an 
cora aperta , e L anfranchi, con un  bel 
« pieno », pone la  sua cand ida tu ra  al ti- 
tolo di Cam pione M ondiale; m a subito 
dopo W heeley, con un volo di 169”, lo su
pers d i 13”, e conquista la  v itto ria . In 
fa tti nessuno puč p iú  batterlo!

A  questo punto D ean lancia il modello 
di Gorham , m a il m otore si a rresta  dopo 
soli sette secondi, e il volo r isu lta  di 64” . 
Cosi G orham  si deve accontentare del 
quarto  posto.

K ing ed  E therington segnano due pieni, 
m a orm ai non possono fa r  altro  che ac- 
contentarsi rispettivam ente del qu in to  e 
settim o posto.

Cosi la  gara  si conchiude con la vitto
ria  dell’am ericano Wheeley, che h a  so-

A sinistra: Wheeley si accinge a far partire il suo «Little Senator». A destra: King decolla sicuro verso la vittoria
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stitu ito  nel titolo di Cam pione M ondiale 
il connazionale K neeland.

Ed ora alcune righe di commento.
I modelli p resen tati erano per la mag- 

gior parte  di ottimo rendim ento, ed in 
grado di segnare facilm ente dei « mas- 
simi », anehe se un po’ a iu ta ti dalla pre- 
senza di term iche. P řesen ti num erose an
che le discendenze, che hanno  notevol- 
m ente influenzato i risu lta ti (vedi 1’esem- 
pio di K neeland). La m aggior parte  dei 
m odelli erano a  pinna, o com unque ad 
ala alta. II progetto del »V apour T ra il»  
di K neeland ha conferm ato la sua otti- 
ma im postazione, tan to  che, o ltre  alla 
conquista del terzo posto, si ě anche» piaz- 
zato al settim o, nella riedizione realizza- 
ta del canadese E therington, con l’appli- 
cazione del carrello  re tra ttile  (che ě stato 
proprio quello che gli ha fatto  perdere 
il quarto  lancio).

II m odello d i W heeley viene illustrato  
nel disegno, e deriva dal suo famoso « Se
nator », di cui ě praticam ente u n ’edizio- 
ne rim pieciolita.

Da no tá re  in esso il piano orizzontale 
di forte superficie (circa la m etå della 
superficie alare), e leggerm ente inclina- 
to  trasversalm en te  per o ttenere la  v irata 
a sin istra. Q uella del piano orizzontale di 
forte superficie ě una tendenza un  po’ ge
nerale in  Am erica, e gli aerom odellisti 
ita lian i farebbero bene a p renderla  in  
considerazione.

Da no táre  anche la fo rte superficie to
tale, che dim ostra come in  m odelli con 
carico per un itå  di cilindrata  prefissato 
dal Regolam ento, convenga avvicinarsi 
a l lim ite massim o di superficie. Dalle m i
sure del modello di W heeley (che pero 
sono approssim ative) risu lterebbe una 
superficie to ta le  di 45 dm 2, il chě com- 
porterebbe un  peso m inim o di 540 g., su
periore cioě al m inim o im posto dal Rego
lam ento, il chě ě  certam ente un errore.

Com unque anche in  m olti a ltri modelli 
si nota u n a  tendenza verso le superfici 
abbastanza forti (Lanfranchi, G orham  ed 
a l tr i) ; e del resto  anche in  Italia  m olti 
dei m igliori nostri m otom odellitsi, come 
Baochi, hanno gradualm ente aum entato 
le superfici dei loro m odelli.

I m otori p resenti sul campo, esclusi 
otto diesel, erano tu tti Torpedo 15, che 
usavano eliche da 20 x  9.

I lanciatori per p rocura si sono prodi- 
gati con tu tte  le loro forze per ottenere 
il m assimo rendim ento dai m odelli loro 
affidati, ma non hanno potuto, n a tu ra l-  
m ente, evitare qualche piccolo incidente, 
dovuto a difcttosa conoscenza del m odel
lo. Vedi l’esempio di G orham , cui l’an tici- 
pato funzionam ento dell’autoscatto al 
quarto  lancio ha tolto la possibilitå di un 
m iglior piazzamento.

Lunedi 26 disputa della Coppa W ake
field. La giornata si presen ta con un  ven- 
to fresco, che ha cam biato direzione e 
soffia trasversalm ente alla pista p rin 
cipale.

II controllo dei m odelli ě molto rigoro- 
so. Essi vengono portati al tavolo della 
giuria, le m atasse vengono pesate a p a r
te  ed installate nella fusoliera sotto gli 
occhi dei com m issari, quindi viene pe- 
sato il modello in ordine di volo.

F ra  i p rim i a lanciare ě lo sta tun itense 
Dick B axter, con un  modello un  po’ fuori 
dell’usuale, con una m atassa di 18 fili 
1 x 6  P irelli che, tram ite  una m oltipli- 
ca, azione u n ’elica da 35 centim etri di 
diam etro, ottenendo una durata  di sca- 
rica di circa due m inuti, che porta il 
m odello ad u n ’altezza non superiore ai 
sessanta m etri. In  aria calma ta le  m odel
lo segna facilm ente tem pi pieni, ma in 
cattive condizioni atm osferiche ci sono 
da fare delle riserve; tan to  ě vero che al- 
l ’ultim o lancio ha com piuto un volo di

soli 81”, senza che vi fosse un gran che 
chě di vento.

Com unque al suo prim o lancio B axter 
raggiunge il « pieno ». A ltre ttan to  fanno 
gli austra lian i K ing e Lim Joon, i cana- 
desi M ayes e Joyce, il neozelandese Up
to n , e lo svedese Blomgren, che ha do
vuto lanciare il modello di riserva, aven- 
do rotto  un  asse degli ingranaggi del mo
dello principale.

Buoni tem pi vengono segnati anche 
dai modelli degli inglesi Hugh O’ Donnel, 
secondo classificato dello scorso anno, e 
Jackson, che, lanciati rispettivam ente 
da M ontplaisir e Hermes, segnano 171” 
e 146”.

Verso la fine del lancio il sole esce 
dalle nuvole e la  tem peratu ra  com incia a 
scaldarsi, m ettendo in pericolo m olte m a
tasse. G li argen tin i ed i neozelandesi pe
ro si sono prem uniti, ed usano il cari- 
cam ento esterno.

Nel secondo lancio ripetono il « pieno » 
King, Upton, Joyce, Mayes, B azter, m i- 
ta ti da a ltri otto concorrenti, fra  cui gli 
inglesi O’ D onnell e Jackson, per il quale 
Herm es ha preferito  lanciare il secondo 
modello, e che comincia cosi a m ettersi 
in luce.

Lim Joon e Blom gren invece si devono 
aecontentare rispettivam ente di 143” 
e 146”.

Nel terzo lancio rim angono a punteggio 
pieno solo K ing ed Upton, seguiti da 
B axter con 537 punti, e p iu  lontano da 
O ’ D onnell e da altri; Joyce e Mayes 
hanno am bedue com piuto un  volo di 141”, 
e sono scesi in classifica. Invece Jackson 
e Lim Joon, che hanno am bedue segnato 
due pieni, stanno risalendo varie po- 
sizioni.

Nel quarto  lancio la tem pera tu ra  au- 
m enta, e le term iche si fanno sen tire  an- 
cora di piú; pero vi sono anche le di
scendenze, ed in fatti vi incappano Upton

18112



e Blom gren, che segňano rispettivam ente 
124’’ e 128” . Invece King, Jackson, Lim 
Joon, Joyce, B axter, O’ Donnell e molti 
a ltri segnano tem pi pieni. Mayes compie 
solo un  voletto di 79”, e scom pare defi- 
n itivam ente dalla lo tta per le prim e po- 
sizioni.

In  testa  alla classifica rim ane quindi 
solo K ing con 720 punti, seguito da B ax
te r  con 717, O’ Donnel con 699, Jack- 
son con 686, Lim Joon  con 663 e Joyce 
con 681.

Mayes apre il quinto lancio, che deve 
decidere le sorti della gara, con un  «pie- 
no »; m a orm ai non puó andar piú in su 
del dodicesimo posto. Quindi segue Jack- 
son, il cui modello, o ttim am ente lancia- 
to da Hermes, segna un  altro «massimo», 
insediandosi provvisoriam ente in testa 
a lia  classifica.

E ’ poi il tu rno  di B axter, ma, come 
avevam o giå accennato, il suo modello, 
m entre saliva regolarm ente, a ll’improv- 
viso, forse per un  colpo d i vento, seen
de bruscam ente e a tte rra  dopo soli 81”, 
facendo precip itare il suo proprietario  
d a l secondo al nono posto. Anche Joyce 
com pie un  volo mediocre, di 125”, con il 
ché finisce al settimo posto.

Tocca qu ind i a King, che si accinge a 
lanciare fra  l’attenzione generale, m a egli 
calmissimo carica e lancia in perfetto  
stile, segnando il quinto massim o conse- 
cutivo, ed aggiudicandosi la vittoria, sen
za possibilitå di discussione.

Con interesse viene seguito anche il 
lancio del modello di O’ Donnel, che po- 
trebbe conquistare il secondo posto; m a 
il modello sale poco e segna solo due m i
nu ti; p e r  di piu il volo viene annullato  
per lancio irregolare da parte  di Mont- 
plaisir; cosicehe O ’ D onnell finisce al di- 
cianhovesim o posto.

Tem pi pieni invece vengono segnati da 
Lim Joon, Upton, B lom gren ed altri, e 
cosi si chiude la gara.

Nella serata il solito banchetto  ufficia- 
le, seguito dalla prem iazione e da  gran 
baldoria generale, ha chiuso questa m ani- 
festazione, che si ě  svolta nella p iu  cor- 
diale ed am ichevole atm osféra.

Alcune righe di commento tecnico sulla 
gara dei W akefield possono m ette re  in 
risalto  come, m algrado l’abolizione della 
sezione m aestra, ben pochi m odelli scen- 
dessero al di sotto del vecchio lim ite di 
65 cmJ, e cio, se per alcuni casi ě dovuto 
al fatto  che si tra tta  di vecchie costruzio- 
ni, per m olti a ltr i si deve im putare ad un 
generate riconoscim ento che ě bene la- 
seiare un  certo spazio a disposizione della 
m atassa, per ev itare u rti contro le pa
reti, con relative vibrazioni, ecc.

Il modello di K ing, di cui presentiam o 
un  disegnino in  scala, era forse uno di 
quelli che avevano la fusoliera piu sotti- 
le. Esso m ontava u n ’elica m onopola da 
51 centim etri di diem etro, azionata da 
una m atassa di 13 fill P ire lli 1 x 6 .  Ri- 
tenendo che il peso della m atassa non 
fosse certo inferiore agli 80 gramm i, si 
ricava per la sua lunghezza un  valore 
di circa 95 centim etri, e poichě la d istan 
za fra  i ganci risu lterebbe di circa 87-88 
centim etri, si dovrebbe dedurre che la 
m atassa era m ontata a treccia, la qual 
cosa non sarebbe a perer nostro molto ra- 
zionale. Purtroppo m ancano gli elem enti 
per fare un confronto fra  le varie  ma- 
tasse ed eliche usate, cioě fra  le carat- 
teristiche piú im portanti dei modelli di 
questa categoria.

Le classifiche complete delle due gare 
sono state pubblicate nel num ero scorso.

* * *

R IV IS TA  PER GLI IN SEG N ANTI 
D ELLE SCU O LE ELEM EN TA R !
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BRILLANTE SUCCESSO 
A CATANI A DE L L A  
QUARTA “COPPA ETNA,,

N U M E R O S I  C O N C O R R E N T I  

E R I C C H I S S I M I  P R E M I

m

Nei giorni 3-4-5 se ttem bre ha avuto 
luogo, a C atania, su ll’aeroporto di Fon- 
tanarossa, la  IV  edizione della  Coppa 
ETNA, gara  in te r re g io n a l per i modelli 
della categoria V.E.M. La m anifestazio- 
ne, giå do tata di L. ’65.000 di přem i, ě 
sta ta  arricch ita  da num erose coppe ( 10) 
offerte da varie  d itte ed enti, nonchě da 
una ta rga  offerta dall’A utom obile Club 
di C atania.

40 concorrenti Seniores e 16 Juniores, 
provenien ti da S iracusa, C atania, P a le r
mo, M essina, Reggio C alabria  e Taranto, 
hanno dato  v ita  alla gara, m en tre  otto 
squadre si sono disputate la colossale 
Coppa ETNA (cinquana cm. di altezza, 
piedistallo escluso) che infine ě toccata 
alia squadra A di C atania.

N ella categoria V eleggiatori, disputa- 
ta  il giorno 3 erano in campo 15 concor
ren ti Senior e 10 Jun ior. Degni di nota 
il m otoveleggiatore del messinese D ona
tello Romano, meglio conosciuto col no
rne d i « B arbaele ttriea  », u n  tu t t ’ala dello 
stesso, nonchě una scopa volante del pa- 
lerm itano M arotta.

N el prim o lancio Adelfio, di Palerm o, 
incappava nell’opportuna term ica e se- 
gnava un  pieno, che sarebbe rim asto l’uni- 
co della g iornata se al terzo lancio, il 
catanese Scuderi, incappando in  u n ’al- 
tra  cortesissim a term ica, non avesse fatto  
reg istra re il secondo ed  ultim o pieno del
la g iornata; il vento incessante e capric
cioso ě cessato alla fine dei lanci.

N el secondo lancio in te ressan te l’as- 
salto ai rin fresch i da parte  dei concor

ren ti e, diciam olo pure, anche della  giu- 
ria; non m eno in teressab ti le evoluzioni 
d e l m otoveleggiatore di Romano. I Ta- 
ran tin i sem brano tu t t ’ora perseguitati 
dalla sfortuna, che non li abbandonerå 
neanche al terzo lancio.

Verso mezzogiorno incom inciano i lan 
ci degli Jun io r; notevoli le ottim e salite 
nonchě gli o ttim i tem pi, che sem brano 
superare quelli dei Senior, effetto delle 
term iche che sono molto generose; intan- 
to i Senior sono to rna ti in  cam erata spe- 
rando  di riposare, m a non la  pensano co- 
si i T aran tin i, che con i loro recalcitran- 
ti G. 25 fanno cagnara, ed il messinese 
Romano, non volendo essere da  meno ci 
fa vedere la  s trao rd inaria  facility e ra- 
p id itä  con cui avvia il M ills 0,75.

A lle 15 inizia il terzo lancio; il vento 
ě  costante, correnti ascendenti e discen- 
denti non m ancano, il chě favorisce il 
m iglioram ento di alcuni tem pi ed il peg- 
gioram ento di altri.

Negli Jun io r n ien te di im portante da 
reg istrare .

Il giorno successivo gara degli Elasti- 
co. F in  d a l m attino  il vento ě abbastanza 
rilevante, e m olti sono i modelli che fan 
no fiasco al decollo; pero ne vediamo 
anche ottim i, e fra  questi i m odelli di 
P arato re, Cocina, M artori, che vedrem o 
classificare nell’ordine. O ttim e le veloci 
salite a candela dell’elastico di Basile, 
che raggiungeva rap idam ente quote ab
bastanza alte, m a, p e r disgrazia del p ro 
p r ie ta ry  e della squadra S iracusana, 
scendeva con a ltre ttan ta  rap id itå . I l mo-

dello del vincitore ci ha fatto  assistere 
ai m igliori e p iú  regolari voli, m a non 
a ltre ttan to  regolari erano le micce usate; 
in  ogni caso il bravo P arato re ha piena- 
m ente m eritato  la  vittoria. I T aran tin i 
si r itirano  dopo il prim o lancio nullo, 
m entre il barbu to  Donatello, dopo un  vo-
10 di 36 secondi, scassa irrim ediab ilm ente
11 m odello; lo stesso succede al palerm i- 
tano Di Caro, che pero rim ette  a punto 
il modello per il secondo lancio.

U na leggera pioggia, seguita da  un  co- 
cente sole, rim piazza il vento che ě  an- 
dato scemando; cosi al terzo lancio co- 
m inciano a no tarsi le p rim e term iche 
della giornata, ed i m igliori tem pi, do- 
vu ti a generose ascendenze, che, sem pře 
piú. num erose stanziano sul campo. Uni- 
co incidente della giornata, quello pro- 
vocato dal m essinese V acalebre, che r i-  
duce vo lontariam ente in  pezzetti il  m o
dello di gara, per poter lanciare la  ri- 
serva. A lla fine vediamo vincitore il ca
tanese P arato re , seguito a b reve d istan 
za dalla rivelazione della giornata: lo 
Jun io r F ranco Cocina.

Domenica 5, nella m attina ta , gara dei 
Motomodelli. Assistiam o a diversi ten- 
ta tiv i d i trivellazione, con re la tive  scas- 
sature. Su tred ici m odelli in  gara, al p r i
m o lancio solo cinque riescono a supe
ra re  il tem po minimo. Degni d i rilievo 
in  questo prim o lancio i looping eseguiti 
dal modello tu t t ’ala di B arbaelettriea 
(Rom ano), ed il volo di 8’, con perd ita  
di vista a 300 m etri di quota, d e l modello 
di T ranchina, che, per il  m ancato fun-

Nel titolo: il modello ad elastico di Antonio Laganå in un poetico sfondo di nuvole. Sopra a sinistra: Giovanni Thovez (a sinistra) 
e Antonio Laganå con i loro veleggiatori. A destra: presentazione del veleggiatore di Pasquale Laganå
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zionam ento dell’autoscatto, oltre al mo
dello perde anche il lancio. Al secondo 
lancio continuano i tem pi nulli. Il mo
dello di Leonardi, di Catania, si rompe 
dopo un magnifico looping. Il modello 
di Emmi, anch’egli di C atania, dopo un 
a ltro  looping, finisce quasi addosso ai Si- 
racusani (fra  i quali il sottoscritto). Po- 
chi m inuti dopo il modello del catanese 
S carfi p recip ita ai m iei piedi a pieno 
m otore.

T utti i concorrenti sem brano perseve- 
ra re  nella ricerca del petrolio. Anche in 
questo lancio solo cinque sono i modelli 
che riescono a prendere il volo rispettan- 
do il tem po m otore. Occhipinti, di P a
lerm o, al terzo lancio, con 89” di moto
re, perde in altezza e in distanza. Il mes- 
sinese Romano, vedendo vano ogni ten 
ta tivo  di fa r  decollare il modello di Di 
Stefano, pensa sia piu pratico trainarlo , 
ed in fa tti ci riesce, sebbene la giuria sia 
di parere  contrario. Verso la fine della 
gara ě ancora il nostro Donatello a pro- 
vocare con il suo modello un fuggi fuggi 
generale: giuria , concorrenti e spettato- 
ri non trovano di meglio che rifugiarsi 
sotto i tavoli e dietro le sedie.

Nel pomeriggio si ě svolta una esibi- 
zione di modelli volanti cat. volo libero, 
te lecontro llati e radiocom andati.

Il pubblico num erosissim o ha assist! 
to  a questa esibizione, che per la veritå 
non ha avuto il successo sperato.

Nel volo libero si sono esibiti gli stessi 
m odelli delle para, nonchě Un veleggia- 
to re tu tť a la  di Romano. Nei telecontro i- 
la ti il catanese Spitaleri ha presentato 
u n ’ottim a riproduzione del Super S. 7, 
con carrello  re tra ttile  (rien trab ile  al de- 
collo ed uscibile all’atterraggio).

Nei radiocom andati il modello del ca
tanese Trovato ha la  sublim e idea di fare 
al pubblico servizio completo di barba e 
capelli, m a il succitato pubblico crede op
portuno evacuare la zona pericolosa, m en
tre  il modello va a fracassarsi al suolo.

La sera, presenti le m aggiori autorita 
civili e m ilitari, ha avuto luogo la pre- 
miazione; parole di ringraziam ento e di 
auguri per l’increm ento della nostra at- 
tiv itå , ci sono state rivolte dal delegato 
aH’aerom odellism o dell’aero club di Ca
tan ia  e d a l d ire tto re  dell’aeroporto civile.

La cerim onia di chiusura si é chiusa 
al bar dell’aeroporto civile, dove sono 
s ta ti d istribu iti rinfreschi o fferti dallo 
Aero Club.

Concludendo ě doveroso riconoscere i 
progressi deH’aeromodellismo Siciliano. 
che da due anni a questa parte  sem bra 
essersi risvegliato; m ai in gare Siciliane 
si erano visti circa sessanta concorrenti 
in campo, e mai un  si elevato m onte 
prem i.

Ci auguriam o che il successo ottenu- 
to alla IV Coppa « ETNA » sia eguagliato 
e superato al IV cam pionato Siciliano, 
m entre agli sfortunati concorrenti Taran- 
tin i auguriam o m iglior successo nella V 
edizione della Coppa « ÉTNA ».

Al comando M ilitäre dell’A eroporto di 
C atania, all'Assessorato per il turism o e 
lo spettacolo della Regione Siciliana, al 
C apitano Cordarelli, presidente dell’Aero 
Club di C atania, agli organizzatori ed a 
tu tti coloro che hanno contribuito  alla 
m igliore riuscita  della gara, vada, da que- 
ste pagine, un plauso ed un sentito r in 
graziam ento.

PASQUALINO FORTUNA

ECCO LE CLASSIFICHE DELLE GARE
Veleggiat'ori Senior
1“ - ADELFIO Nuccio - Pa

2°
lerm o ...........................

-  SCUDERI M ario - Ca-
punti 419

3°
t a n i a ................................

- LAGANA’ Pasquale -
)) 418

4"
Reggio C alabria  . . . 

- COSENTINO Orazio -
» 378

5"
C a t a n i a ...........................

- SALOMONE A ntonio -
» 363

6“
Palerm o .....................

- DE FRANCISCI Guido
» 325

- C a t a n i a ......................
Veleggiatori Junior

» 281

1° -MODICA M ario - Ca-

2°
t a n i a ................................

- PALUMBO Cesare -
punti 250

3°
C a t a n i a ...........................

- FALLETTA Alessan-
)> 224

4"
dro  - Palerm o . . . .  

- PALLOTTA A ntonio -
» 205

5“
C a t a n i a ...........................

- SIMONETTO Giovanni
» 197

6"
- T a r a n t o .....................

- COLOSI Corrado - Ca-
» 169

tan ia  .................................
Elastico
1° - PARATORE Giuseppe

» 162

2°
- C a t a n i a .....................

- COCINA Franco - Ca-
punti 487

t a n i a ................................ » 445

3" - MARTORI G iuseppe -
C a t a n i a ........................... » 363

4“ - ROMEO Giuseppe
C a t a n i a ........................... »

5“ - ADELFIO Nuccio
Palerm o ..................... )> 249

6“ - BASILE Sebastiano -
S iracusa ..................... » 197

M otomodelli
1“ - ADELFIO Nuccio - Pa-

lerm o ........................... punti 193
2“ - THOVEZ Giovanni -

Reggio C alabria . . . » 154
3" - BASILE Sebastiano

Siracusa ..................... »> 129
4o - DI STEFANO Filippo

- M e s s s in a ..................... » 94
5'· - OCCHIPINTI Paolo -

P alerm o ..................... » 86
6“ - MERITO G regorio -

C a t a n i a ........................... » 67
N. B. Nelle categorie E ed M i con-

corren ti Ju n io r hanno concorso insie-
me ai Senior.

CLASSIFICA A SQUADRE
1' - CATANIA A . . . . pun ti 850
2“ - CATANIA B . . . . » 735
3° -  PALERMO B . . . . » 668
40 - REGGIO CAL. . . . » 668
5° - SIRACUSA . . . . » 459
6“ - PALERMO A . . » 428
T - MESSINA . . . . , » 366
8° - TARANTO . . . . » 128

--------------------------------- C U L T I M E  N O T I Z I E ) ---------------------------------

UN A M E R I C A N O  C A M P I O N E  
D E L  M O N D O  Dl  V E L O C I T A ’

Il 21 agosto si é svolta a L ’Aia, in Olan- 
da, la gara in ternazionale di m odelli vin- 
colati in volo circolare, che, per la clas- 
se B, valeva come Cam pionato del Mondo.

Il titolo ě stato  conquistato dall’ame- 
ricano Bob L utker, facente parte  delle 
Forze A eree Am eričane di stanza in  E u 
ropa, con un  modello m unito di m otore 
Dooling 29, con copertura m etallica, pe- 
sante 450 gram m i, che ha segnato nei 
tre  lanci le rispettabilissim e velocitå di 
218, 222 ed ancora 222 km h., battendo 
di m isura lo svedese Ericsson, che anche 
egli ha raggiunto i 222 kmh., m a in  un 
solo lancio.

La classe 2,5 ě sta ta  v in ta  da ll’inglese 
W right alla velocitå di 180 km h. Pecca- 
to che, per un  complesso di difificoltå, 
non sia potuto in terven ire il nostro pri- 
m atista m ondiale P ra ti. Ma speriam o che 
egli possa partecipare  l’anno prossimo, 
quando la classe 2,5 sarå valevole per 
l’assegnazione del tito lo  di Campione 
Mondiale.

La gara di acrobazia ě sta ta  v in ta dal 
belga Stouffs, e quella di Team -R acing 
dall’inglese Sm ith.

Ecco le classifiche:
CLASSE 2,5 CC. 

1“ P. W irght - Ingh ilte rra  . 
2" E. F resi - Jugoslavia . . .
3" J . Desloges - F rancia . .

CLASSE 5 CC. 
1° R. L u tker - U. S. A. . . .
2° O. Ericsson - Svezia . . ■ .
3° R. L abarde - F rancia . .

180 kmh. 
168 » 
157 >.

222 km h. 
222 » 
214 >»

ACROBAZIA
1“ H. Stouffs - Belgio . . . 1279 p.
2· R. L u tker - U .S .A .. . . 1276 ..
3 P. Sm ith - Inghilterra  . · 1212 >.

TEAM-RACING
1" P. Sm ith - Inghilterra . . 6’7”
2" J. Janssens - Belgio . . . . 6’55"
3“ R. Edm onds - Ingh ilte rra  . . 7Ό0'

Bob Lutker ron il modello Campione del 
Mondo di velocitå
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U N A  B E L L A  R I P R O D U Z I O N E

Y A C H T A T R E  A L B E R I
d i  N E R I N O  G A M B U L I

Q uella che questa volta presentiam o, 
ě una im barcazione per grande crociera 
oceanica, rielaborazione di quelle veloci' 
golette d’alto m are  che, nel periodo au- 
reo della vela, furono, assiem e ai famosi 
« clippers », gli esempi della m igliore tec- 
nica velica della fine dell’O ttocento. Al- 
lora le golette erano arm ate a randa, e 
piú ta rd i ebbero anche una vela a M ar
coni, ed erano  usate sia nei traffici e 
sia nella pesca.

Il modello presentato  si differisce, 
per quanto  riguarda l’a rm atu ra . dalla 
goletta classica, in quanto, come si pub 
vedere, ě arm ato  con tre  vele m-irconi, 
oltre i fiocchi; e cib per rendere il mo
dello stesso semplice e facilm ente navi- 
gabile. Vedrem o poi un  bel modello di 
goletta, ricco di giochi di vele; intanto 
e  opportuno com inciare con qualcosa di 
piú elem entåre.

La vela M arconi ě quella che meglio si 
presta, per la  sua sem plicitå di realiz- 
zazione, per l’a rm atu ra  del m odelli n a - 
viganti, ed ě per questo che noi abbiamo 
deciso di p resen tare  una im barcazione il 
cui gioco di vele sia facilm ente realiz- 
zabile, in modo da consentire agli ap 
passionato di dedicarsi non soltanto al 
campo degli usuali « cu tters », m a di ac- 
crescere la p ropria  esperienza navim o- 
dellistica anche con realizzazioni piú 
complesse, in  ispecial modo riguardo. alia 
navigazione.

I  dati re la tiv i alle dim ensioni sono 
tu tt i nel disegno, la costruzione viene 
effettuata con il sistem a delle ordinate 
e del fasciam e. Chiglia in due p arti di 
com pensato da mm. 3,' con Canaletto per 
asse del tim one ed eventualm ente asse 
dell’elica, o rd inate  parim enti in com pen
sato da m m. 3 alleggerite e incastra te  
sulla chiglia; fasciam e in listelli di ti-  
glio da mm. 2x 6 ; coperta in listelli di 
mogano da mm. 1,5x3, even tualm en te in- 
te rcala ti con listelli di tiglio da millime- 
tr i  1,5x1 posti con il lato m aggiore ver- 
ticale (cioé «di taglio»); sov rastru ttu re  in 
com pensato da mm. 1; tim one in  lam ie- 
rino da mm. 1 (ottone) saldato all’asse 
e  com andato da ruota, come dä disegno. 
A lberi e bome scanalati, v e la tu ra  in pel- 
le ovo; sartiam e in  treccia e le ttrica  sco- 
perta  (3 capi) con arridato i alla base 
(tendifili); scotte e  drizze in  refe molto 
fino. 2 ancore « H a ll» fissate a p rua so- 
pracoperta, posacavi, argani, b itte , gal- 
locce in  ottone.

Sagom ate le due guance della chiglia 
e incollate fra  loro, si incastreranno  su 
di esse le ordinate, e poi si m onterå il 
fasciam e a listelli a lte rna ti, partendo 
dall’orlo; il fasciam e medesimo puo es- 
sere in te rro tto  alla p rim a e alPultim a 
ord inata per poter sagom are la p rua e la 
poppa in  balsa duro: gli esperti potranno 
rivestire  invece tu tto  lo scafo con i li

stelli. T erm inato  lo scafo, si passera al- 
P interno di esso una o piú m ani di ce- 
m entite densa, oppure piú m ani di col- 
lante, e poi, sistem ata la zavorra fissa. 
come da schema, si passerå alla costru
zione della coperta. R icordare di lasciare 
aperto  lo spazio sotto le sov rastru t
tu re, per potere accedere all’in terno  del
lo scafo.

Le sov rastru ttu re  sono rappresen ta te  
da un  casotto di ro tta  a poppa, am pia- 
m ente sfinestrato, e da due cabine con 
re la tiva  tuga, e sono am ovibili.

Il modello ě inoltre corredato da due 
im barcazioni di salvataggio con relativ i 
paranchi.

Com pletato lo scafo si passa alla r i-  
fin itura: stuccatura e allisciatura delle 
fiancate, vern ic iatura dei fianchi a co- 
lore, della coperta e delle sovrastru ttu re  
con trasparen te ; te tti delle cabine b ian - 
chi opachi.

Il modello pub anche essere dotato di 
m otorino elettrico ausiliario; ě consi- 
gliabile un m otorino di piccole dim en- 
sioni e scarso peso, alim entato  da una 
pila da 4,5 volt, la  quale pesa in genere

gr. 125, posta molto in basso nello scafo; 
o meglio, per le rido tte dim ensioni, da 
una pila cilindrica. P er Tequilibrio dello 
scafo va considerato il peso aggiunto del 
complesso propulsore, in riferim ento  al 
peso della zavorra fissa.

Molto coreografica l ’illum inazione del- 
l’in terno  dello scafo, della chiesuola del
la bussola (a poppa ayanti alla ruota) e 
delle lan terne  di posizione (rosso a si
n istra , verde a destra sulle sa rtie  di 
trinchetto  e bianco in  cima alla m ae
stra).

Il centraggio dell’im barcazione a piú 
vele ě un poco piú complesso; in ogni 
modo m ette re  Pim barcazione in  acqua 
con le vele inclinate tu tte  di uno stesso 
angolo, e curare che, du ran te  la n a 
vigazione, il vento che esce dalla vela 
an terio re non  danneggi la posteriore, al- 
l'uopo variando la  tensione delle m e- 
desime.

Una eventuale applicazione di un t i 
mone autom atico ě bene sia fa tta  sotto 
coperta, per ragioni estetiche, fissandolo 
alia vela maggiore.

NERINO GAMBULI
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voro ě posta nelle vostre m ani, e nel- 
l’abilitå e nell’impegno con cui le  farete 
lavorare.

Per la propulsione adoperate il m otore 
elettrico T rix, che alim enterete con pile 
a secco da 4,5 Volts, delle quali ne po
tře te  m ettere fino a quattro . N el caso che 
il modello cam pleto d i motore e pile non 
si im m erga fino alla linea d i galleggia- 
m ento segnata sul disegno, provvedete a 
zavorrarlo  con piccoli pani d i piombo, 
che aggiungerete fino a raggiungere l’as- 
setto  stabilito.

P otře te  sbizzarrirv i come meglio cre- 
dete in  quanto  a rifiniture, illum inando 
i fanali di posizione e d’albero, la plan- 
cia e le cabine all’in terno; costruendo 
una piccola rete  a sacco (la lunghezza ě 
di cm. 60) da sollevare al picco di poppa; 
costruendo le cassette del pesce, che por- 
rete in  coperta un itam ente ai cavi di or- 
meggio; le lancie d i salvataggio potran- 
no essere fa tte  a fasciam e; in ta l caso 
non copritele con tela, m a lasciatele sco- 
perte  m ettendoci rem i e cin ture di sa l
vataggio,- po třete  m ettere nella plancia 
la ruota del tim one, foussola, tavolini, ecc.

A vete qu ind i da lavorare m olto anche 
su .un modello che a p rim a vista pud sem- 
b rare  semplice, e siate certi che realiz- 
zerete un  bel modello.

II disegno al naturale , in una tavola 
da m. 1,10 x  1,20, ě  in  vendita  al prezzo 
di L. 500. La scatola costruttiva, com
plete di tu tti gli accessori perfettam ente 
finiti, senza m otore al prezzo di L. 10.000. 
R ichiedeteli a MODELNAVI-GRECO, 
Porto Ripa G rande, 56 A, ROMA; li ri- 
ceverete icontrassegno e if.p.

* * $

R IPR O D O TTO  IN M O D E LLO  

N AV IG A N TE

II modello che presentiam o soddisfa 
le aspirazioni degli appassionati navimo- 
dellisti che desiderano costruire un buon 
m odello navigante di dim ensioni lim itate, 
che, p u r non essendo eccessivam ente im- 
pegnativo, abbia caratteristiche e attrez- 
zature ta li da soddisfare i m odellisti piů 
esigenti, che, volendo, ne possono fare 
un vero capolavoro di rifinitura.

Si tra tta  in fa tti della riduzione in sea- 
la 1:50 d i un  moderno peschereccio me· 
tallico a grande raggio, costruito nel 1950 
in can tieri dell’A driatico, dalla linea 
e dalle sistem azioni m odernissim e.

II modello ha una lunghezza di circa 
55 cm.; ě capacissimo di scafo, e quindi 
molto stabile, con ampi accessi al m oto
re e alle pile, e adatto a nav igare anche 
in acque mosse.

COSTRUZIONE:
La costruzione della scafo non esula 

dagli schemi classici: robusta chiglia in 
mogano, ordinate in com pensato di fag- 
gio o betu lla da mm. 4, fasciam e dei flan- 
chi in  com pensato da mm. 1,5, fasciam e 
della carena in listelli d i mogano da 2x5.

I ponti vanno realizzati con com pen
sato da 1 mm., con successiva applicazio- 
ne di listelli di mogano da mm. 1x5 (det- 
ti listelli vanno applica-ti dopo che lo 
scafo ě stato stuccato e verniciato, sia al- 
I’esterno che all’interno delle m urate).

I  boocaporti, la plancia e l ’asteriggio 
di m acchina vanno m ontati giå vernicia- 
ti, e consigliamo di eseguirli con com pen
sato da mm. 2 ; lo stesso dicasi per il ver- 
ricello  salpareti, quello salpaancora, al- 
beri tim one, scale e grú  lance, che pero 
ě bene eseguire in metallo.

Le tin te  del modello sono le seguenti: 
opera m orta grigio chiaro, carena verde 
o rossa o am aranto; cofano d i m acchina, 
plancia, lance e g ru  delle medesime e 
alberi in  bianco; boccaporti in te rn í delle 
m urate, trim arin i e p a rti del ponte in  ia- 
m iera in  grigio piombo; p arti dei ponti 
in legno al naturale , cim iniera gialla e 
nera, argani ancore neri; gli oblp e le b a t-  
tagliole in ottone.

Con questa som m aria descrizione non 
pretendiam o di avervi istru ito  per la co
struzione del modello in  tu tti i suoi par- 
ticolari, m a solo di avervi dato una gui
da generica per la m igliore riuscita di 
esso; in  quanto tu tta  la bellezza del la-
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PRIMI KLEMENTI PER LN PROGETTftZIONE
E R E A L I Z Z A Z I O I I I E  » 1  I E A E I M O D E L L I  í  M O T O R E

M O T O S C A F I  D A  V E L O C I T A ’

a c u r e  d i  N E R I N O  Q A M B U L 1

Lo studio sugli scafi da velocitå in - 
comincio natu ra lm en te  con l’avvento del 
m otore; le prim e corse e i p rim i scafi 
fam osi si ebbero  al principio d i questo 
secolo, e m an m ano con gli ann i le linee 
degli scafi da velocitå sono progred ite  al 
punto che, dagli antichi scafi a disloca- 
m ento costante, sia ferm i che in  velo
citå, si ě passato a scafi a dislocamento 
variabile: a scafi^cioě che con l’aum ento 
della velocitå hanno una resistenza al- 
l’avanzam ento in  acqua dim inuita, in  
quanto, secondo una espressione consue- 
ta, si « alzano sull’acqua ».

D ai p rim i scafi a carena to talm ente 
im m ersa, si ě passati agli scafi con ca
rena a gradino o a « redan  », i  quali non 
navigano p iú  im m ersi, m a, in  v ir tu  del 
gradino o dei gradini, in  velocitå scivo- 
lano sulla superficie dell’acqua. Inline si 
ě g iunti agli scafi detti « a 3 p u n ti », m e- 
diante i quali si sono raggiunte le m i- 
gliori velocitå in  acqua a tu t t ’oggi; m a

giå si affacciano gli scafi ad « alette por- 
t a n t i », e chisså quante altre  realizza- 
zioni si susseguiranno in  seguito. Noi ci 
ferm erem o a considerare, sia pure per 
sommi capi, in  quanto l’articolo ě dedi- 
cato essenzialm ente a coloro che abbiso- 
gnano di un  prim o indirizzo nella rea- 
lizzazione di modelli, gli scafi « a  3 
pun ti ».

In fig. 1 ě raffigurato  uno scafo a 
3 pun ti in velocitå, per d im ostrare l’as- 
setto dell’im barcazione in  acqua e la  m i
nim a resistenza a ll’avanzam ento dello 
scafo. In  fig. 2 ě rappresen tato  lo schema 
di un  « racer » a 3 pun ti; lo scafo ě co- 
stitu ito  da un  corpo centrále ove ě al- 
loggiato il m otore, da due pinne la tera li 
an terio ri inclinate, che servono a dare 
all’im barcazione la  possibilitå di alzarsi 
su ll’acqua, con u n  principio sim ile a 
quello dell’ala d i aeroplano, ed u n ’elica 
posteriore.

In  m olti m odelli da velocitå sono state

viste eliche orizzontali e parallele al sen- 
so di moto (fig. 3): a mio avviso tale 
posizione dell’elica non ě la  p iú  adatta , 
ed ě da preferirsi quella leggerm ente in- 
clinata; poi vedrem o il perchě.

Lo scafo quindi, per i due scarponi 
o p inne che ha  a p rua e che presentano 
la parte  in feriore inclinata verso il b as
so e I’indietro di 5° - 8° e per l’elica 
propulsiva (i tre  pun ti della definizio- 
ne), in  Velocitå riceve una pressione 
dal basso in alto, che lo porta  a scivo- 
lare quasi del tu tto  fuori da ll’acqua, 
con dim inuzione sensibile della resi
stenza idrodinam ica a scapito di quella 
aerodinam ica: occorre perö considera
re che la resistenza idrodinam ica ě c ir
ca 800 volte m aggiore di quella aero
dinam ica, e quindi l’aum ento di questa 
ultim a rispetto  alia sua enorm e dim i
nuzione ě p raticam ente nullo.

Le p inne anterio ri, o scarponi, si 
com portano quindi come un  piano in -



clinato (fig. 4) al quale sia applicata 
una trazione T, e che abbia quindi una 
resistenza R, la quale, scomponendosi, 
då origine ad una forza portan te S e 
ad una resistenza all’avanzam ento R \ 
la quale dim inuisce aum entando la fo r
za S con l’aum ento della trazione T, in 
quanto 1’im barcazione viene a trovarsi 
quasi tu tta  fuori ďacqua.

U n elem ento da considerare ě il ba- 
ricen tro  del modello: sarebbe ottim a co- 
sa che 1’asse di trazione (fig. 5) si tro - 
vasse a passare per esso; ma poichě ě 
m olto difficile stabilire sulla carta  il 
baricen tro  di un  modello, é opportuno 
m an tenere  l’asse inclinato, consideran- 
do la  d istanza della sua estrem itå po- 
sterio re dal fondo dello scafo pari al 
doppio del raggio dell’elica che si ap-

plicherå al motoscafo. Il baricentro  del 
modello si puo considerare a m etå del
la d istanza fra  la  p ru a  e Pelica (fig. 6), 
ed in  ta le  punto ě opportuno sistem are 
il m otore m unito di voláno.

L ’assetto del modello in  velocitå d i
pende dal mom ento di tu tte  le forze r i-  
spetto al centro di g ravitå, e quindi 
ecco perché é necessario che l’asse, del
l’elica passi vicino al baricen tro  stesso, 

modo che l’azione dell’elica agisca 
..i; t t  am ente 6u l cen tro  medesimo, spo- 

standolo in avanti e contem poranea- 
m ente favorendone il sollevam ento; es- 
sendo il centro di g rav itå  (o baricen tro ) 
il punto  in cui il  m odello completo si 
m antiene orizzontale in  equilibrio , ě be
ne che ogni forza agisca d irettam ente 
su di esso (fig. 7).

A titolo indicativo ecco le dim ensio- 
n i fondam entali di un m odello a «3 
p u n t i»:

1) lunghezza: a piacere;
2) larghezza massima: circa la  metå 

della lunghezza;
3) larghezza dopo gli scarponi; c ir

ca 1/3-2/7 della lunghezza;
4) larghezza a poppa: circa 1/4 della 

lunghezza;
5) larghezza dello scarpone: circa 

1/10  della lunghezza;
6) lunghezza to ta le  dello scarpone da 

prua: circa la m etå della lungh. (poco 
p iu  avan ti del baricen tro );

7) inclinazione dello scarpone rispet- 
to al fondo: 5°-8°.

II disegno di un  simile scafo non  r i-  
veste partico lare difficoltå: si opera co
me per i norm ali motoscafi ( « M odelli- 
smo », n. 60); dapprim a si traccia  il p ia 
no longitudinale seguendo i rapporti 
detti, si incom incia a d isegnare trac - 
ciando una linea orizzontale rapp re- 
sen tan te  il fondo dello scafo (fig. 9 a), 
la quale a p ru a  sale un  poco, poi si 
disegna 1’asse dell’elica, considerando il 
m otore e il voláno che si vuole appli- 
care (fig. 9 b ), infine si disegna la po- 
sizione degli scarponi, un  poco curvi 
nel loro m argine in feriore (fig. 9 c), ed 
infine si com plete la  p a rte  superiore a 
piacere, secondo se si vuole che il mo
tore resti 'scoperto o rim anga carenato.

Si divide poi tale traccia to  in  5-8 
p arti con tr a t t i  verticali, e  si riportano  
le m isure in basso per tra rn e  il piano 
orizzontale (fig. 9 d). Ber la  form a delle 
o rd inate si agisce come al solito: dal 
piano verticale si ripo rtano  su una li
nea verticale le altezze delle varie  p a r 
ti di ogni o rdinata, ai punti tro v a ti si 
tracciano delle linee trasversali, e si 
ripo rtano  su di esse le varie  larghezze 
ricavate dal piano orizzontale (figu
ra  9 e, f).

P rim a di passare alia costruzione si 
traccia sul piano verticale la  sagoma 
della chiglia (fig. 19).

La costruzione non p resen ta  difficol
tå, e vale per essa quanto giå detto 
nel n. 60 a proposito dei motoscafi da 
diporto; il fondo, che ě piatto , pub es- 
sere realizzato in  comp, da mm. 1 (m o- 
to ri fino a cc. 2,5) ,o 2 mm. (m otori piu 
g rand i); ugualm ente le p a re ti verticali 
dello scafo e la parte  in ferio re degli 
scarponi. Il rim anen te  po trå  essere rea- 
lizzata ugualm ente in com pensato da 
mm. 1, o a listelli da mm. 2x5 o 2x8, 
a seconds che la form a dello scafo sia 
angolata o curva. La prua, in  genere 
rotonda, pub anche essere realizzata in 
balsa duro  o cirm olo (fig. 11).

Il tubo porta  asse dell’elica av rå  due 
boccole alle estrem itå, e sarå  fissato in - 
te rnam ente alle o rd inate e alia  chiglia; 
estem am ente· se ě b reve sarå lasciato 
a sbalzo, a ltrim en ti ě consigliabile un 
supporto in ottone (fig. 12).

Il discorso sull’elica sarebbe per que
s ts  sede troppo complesso e lungo: io 
consiglio, essendo i m otorin i a scoppio 
molto veloci, di usare delle buone eli- 
che bipale, in  modo da conservare un  
buon rendim ento  in acqua (pale troppo 
vicine e g iran ti velocem ente non
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« p ren d o n o » bene 1’acqua, che viene 
cacciata via fino anche a provocare dei 
vuoti di acqua fra  pala e pala). P er 
ev ita re  ta le  fenomeno ( « cavitazione ») 
occorre che 1’elica sia sem pře bene im - 
m ersa, che le pale abbiano un  passo 
decrescente verso l’estrem itå  e che il 
rapporto  fra  passo e d iam etro sia fra  1,6 
e 2,5 a seconda del tipo di m otore (lento 
o veloce). L ’esperienza e la p ra tica  poi 
suggěriranno le eliche m igliori; a ltra  ot- 
tim a cosa ě 1’adoperare eliche bipale di 
grande superficie rispetto  al diam etro.

La fiancata dello scafo sará  m unita  
di due ganci (fig. 13). per la  navigazione 
circolare; e il modello sarå  come al so
lito finito con stucco e v e rn ic ia tu ra  sila 
n itro , m entre nell’in te rno  vi sarå  passaio 
collante o cem entite. Anche con motore 
carenato  ricordare di dare la massima 
areazione allo stesso, e di prolungare 
gli scappam enti (con lam ierino di o t- 
tone da mm. 0,3) a ll’esterno. O ttim a una 
presa  di aria  « dinam ica » per il carbu- 
ratore posta in  avanti, ed avente una 
apertu ra  p a ri a 3 o 5 volte quella de! 
carbura to re  (fig. 14).

NERINO GAMBULI

Rivenditori diretti
A erom  odelli

ROMA - Piazza Salerno, 8 - Tel. 8 4 6 .7 8 6

Aviom inlm a. · Cosm o
ROMA - Via S. Besilio, 49a - Tel. 4 3 .8 05

A ero p icco la
TO RINO - Corso Sommeiller, 24  - Tel. 5 2 8 .5 4 2

A e ro p icco la
TORINO - Galleria Nazionale - Tel. 524 .74 4

E m porium
M ILA N O  - Via S. Spirilo, 5

M ier om odelli
ROMA - Via Volsinio, 32

M o to
M ILA N O  - Via S. Spirilo , 14 - Tel. 7 0 0 .6 6 6

Z eu s M odel F o rn ilu re
BO LO G N A - Via S. M am olo, 64

Aggiornate le collezioni!
Le copie arrelrate di "MODELLISMO,, 
vanno rapidamente esaurendosi. Affret- 
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D A L L '  A U T O M O B I L E

Dopo aver passato in  rassegna nei nu- 
m eri scorsi la  storia ed il passato spor
tivo di due grandi m arche, come la M er
cedes e la Lancia, veniam o oggi a par- 
lare di u n ’a ltra  grande Casa che, sia nel 
passato come nel presente, tiene alto il 
suo prestigio e quello della P a tria  che 
rappresen ta su  tu tti i c ircu iti del m on
do: ě  questa  la  M aserati, u n ’industria  
n a ta  dalla passione del suo fondatore 
si ě im posta per la  qualitå delle sue pos- 
senti macchine e per la tenacia dei suoi 
anim ator!, u n a  m arca dhe ha tagliato  
num erosi trag u a rd i e che quando non ě 
stata favorita  dalla  sorte, superata  da 
rivali, h a  pur sem pře detto  la  sua, dan
do v ita  ed anim ando tu tte  le competi- 
zioni cui ha preso parte.

P rim a di esam inare questa magnifica 
monoposto form ula 1, ultim o m irabile 
prodotto d i questa industria, come al so
lito darem o un  breve sguardo al passato.

N ell’anno 1902 il vogherese A lfieri M a
serati a soli 15 anni en trava ne ll’allora 
nascente Isotta Fraschini, dove restava 
fino a poco p rim a della scoppio della p ri
ma guerra mondiale.

A cquisita cosi grande esperienza a 27 
anni fondava in Bologna le officine por- 
tan ti il suo norne, con l’a iu to  dei fratelli 
Ernesto, Bindo, E ttore e M ario.

T ornata  la  pace, egli si aggiudicava 
il 21 agosto de ll’anno .successivo la IV 
Susa-Moncenisio al volante di una pos- 
sente Iso tta  F raschini. Da questo m o
m ento le v ittorie non si contano piú e lo 
vediamo al volante delle allora famose.

D iatto, poi delle C h irib iri fino a quando 
é  giunto il mom ento d i fa r  uscire d a ll’of- 
ficina d i Bologna una m acchina di sua 
creazione.

Si tra ttav a  di una potentissim a 16 ci· 
lind ri che nel 1929 stab iliva a Crem ona 
il record del mondo dei lo km. alla m edia 
di km h. 246,069 che solo tre  anni dopo 
Cam pbell riusciva a battere.

M a purtroppo il fondatore delle Offi
cine M aserati non potě a lungo godere 
dei successi della sua m arca, poiché nel 
1932 a soli 45 anni m oriva. L ’azienda 
continuava la sua a ttiv itå  con i fratelli, 
con la costituzione di societa anonim a, 
sotto la presidenza del Com m endatore 
Adolfo Orsi.

A lla fine del 1939, allo scopo di mi- 
glionare la produzione e di ingrandire le 
Officine, si trasferiva a M odena. N el 1939 
e n e l 1940 l ’am ericano W ilbur Shaw  ad 
Indianapolis portava per due volte alla 
v itto ria  una M aserati, che pertan to  ě co
si la sola m arca europea che abbia vinto 
negli u ltim i 30 anni la famosa 500 miglia.

Nel 1947 i fra te lli M aserati lasciavano 
la d itta  che prosegue la sua a ttiv itå  con 
a ltr i tecnici per una nuova m arca; la 
OB.C.A.

Questa ě la storia di questa m arca ed 
ora vediam o il suo piú recente frutto.

Come ě noto, al giorno ďoggi ci sono 
in Italia  solo due tip i di m acchine che 
difendono i nostri colori nelle competi- 
zioni sportive della form ula 1; esse sono 
le 2500 ad alim entazione atm osferica 
F e rra ri « 553 » e M aserati « 250 F ». A ltre

m acchine sono in  allestim ento od in  fase 
di m essa a punto, m a p raticam ente p e r 
ora solo a queste due v e ttu re  ě rim asto  il 
duro compito di tenere  alto il prestigio 
d’Itå lia  e di contendere il passo alla m i- 
naccia tedesca rappresen ta ta  dalla  M er
cedes.

Abbiam o voluto  prendere oggi in ras
segna questa M aserati dato che domeni- 
ca 5 settem bre u. s. ě sta ta  u n a  delle mi- 
gliori p ro tagonisté del G ran  Prem io d’I- 
ta lia  e, p ilo ta ta  d a l bravo e giovane 
Moss, si sarebbe senz’altro aggiudicata 
la  v ittoria, davan ti alla tan to  famosa 
Mercedes, se una banale ro ttu ra  al ser- 
batoio dell’olio non l’avesse prim a com- 
prom essa e poi del tu tto  to lta  di gara 
proprio a tre  q u arti della corsa, m entre 
conduceva in  p rim a posizione.

La cronaca della entusiasm ante gara 
ě del resto giå tan to  nota a tu tti gli ap 
passionato, che non occorre stare qui 
a ripeterla , pertan to  passiam o ad esa
m inare le cara tte ristiche tecniche di que
sta brillan te vettu ra  augurandosi che in 
fu tu ro  sia m aggiorm ente assistita dalla 
buona sorte.

Com inciamo dal m otore: le sue origini 
risalgono all’inverno 52-53 e deriva  dal 
due litri sport « A - G 6 - GCS » con 72 di 
corsa e 80 mm. d i alesaggio ed una po- 
tenza di 160 cavalli.

Da questo nacque u n  prim o m otore da 
corsa che, perfezionato poi dal valente 
Ing. Colombo, si traform o in un  m otore 
p ia tto  con esaltati i valori di potenza 
specifica:
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Alesaggio e corsa 76,2x72, potenza 100 
cv. litro.

Da quesťu ltim a edizione ě nata  l’at- 
tuale  2500, c ilind rata  geom etrica 2496 cc., 
volum e unitario  416 cc., rapporto  di com-

pressione 12,5:1, potenza massima 250 cv. 
ad un  regime di 7400 giri al m inuto.

L ’alim entazione é .assicurata da tre  car- 
bu rato ri W eber doppio corpo del tipo 
« 42 - DCO - 3 ».

II com bustibile viene portato  da una 
doppia pompa a capsulismi; il serbatoio 
della benzina contiene 220 It. di carburan- 
te. Le candele usate sono le « Lodge ».

II serbatoio a  rad iá tore dell’olio ě  in 
lega leggera, disposto in posizione spor- 
gente dalla fiancata destra. II peso del 
m otore a secco ě di 185 kg.

II cambio ě situato nel retro treno , che 
ě m unito di ponte tipo De Dion. I rap- 
porti sono i seguenti: I°-2,14; I P -1,45; 
I I P -1,20; IV" - 1 R.M. - 3,56. Trasmissio- 
ni con bracci oscillanti, m uniti di ro 
busti g iunti cardanici.

Peso a  secco 63o kg., peso a pieno ca- 
rico in  ordine di m arcia 915 kg.; rap- 
porto peso potenza 3,7 kg., cv.

Sospensione anter.iore a ruote indi- 
pendenti tipo M aserati, a bracci disu- 
guali e parallelogram m a deform abile con 
all’interno il mezzo elastico costituito da 
mollone elicoidale e da am m ortizzatori 
telescopici. L a vettu ra  ě m unita  di bar- 
re anticaricam ento. La carrozzeria ě in 
lega leggera di o ttim a form a aerodina- 
nam ica ed ampio parabrise avvolgente 
profilato.

P er u n ’ottim a riproduzione nonchě per 
costruire u n a  v e ttu re tta  d i gara, pos- 
siamo attenerci <a quanto  segue.

Come prim a operazione occorre svilup- 
pare il disegno anche nei dettagli, aiu-

/

Sopra: vista d'insieme della Maserati 2.500 F.i. Nella pagina di fronte in alto: particolare 
riproducente il radiátore dell’olio sporgente dalla carrozzeria
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tåndoci con lo schema che é pubblicato 
nella riv ista  e con le fotografie che ac- 
com pagnano questo articolo.

Lo chassis ě opportuno ricavarlo  da 
fusione dopo aver stabilito  la esatta  ubi- 
cazione dell’organo propulsore, del suo 
tipo e degli accessori da sistem are sulla 
vettu ra. Il ponte posteriore deve esse- 
re m ontato su cuscinetti a sfere Riv 
EL 3 alloggiati in apposite sedi nella 
stru ttuna dello chassis. P er le ruote an
terior! ě meglio m unirle di organo di 
sospensione. Quesťultim o puó essere co
si realizzato: sullo chassis all’altezza del- 
l ’asse delle ruote an terio ri si ricaveran- 
no due supporti laterali. Questi porte- 
ranno un  foro per un  asse di acciaio di 
aLmeno 3 mm. di spessore; i fori sar an
no im boccati in precedenza con bocco- 
le in ottone o meglio in  bronzo annega- 
te. L ’asse in acciaio farå da fulcro al 
supporto in durallum inio ricavato da la- 
vorazione chq porterå fisso e solidale 
con esso l’asse, pure in acciaio da mil- 
lim etri 6, delle ruote anteriori. Su que
sto supporto si p raticheranno  due sedi 
m ediante fresa tu ra  en tro  cui scorrerå 
l’organo di m olleggiamento.

Questo ě realizzato con spirále stretta  
in acciaio od anche' con il tubetto  in filo 
di acciaio che fa da guaina sui comuni 
fili dei fren i per bicicletta.

Questa molla fissata al basam ento del
lo chassis passa gulla parte  superiore 
del supporto delle ruote anteriori. Ne 
risu lterå che per ogni spostam ento di 
queste ultim e, avremo una dilatazione 
per scorrim ento del filo a sp irále in  ac
ciaio, con conseguente tendenza di que- 
sťu ltim a a to rnare  nella posizione p ri
m itiva dopo la dilatazione che perm et- 
te rå  a ll’asse ed alle ruote an terio ri di 
r ito rnare  nella posizione norm ale dopo 
aver assorbito l’u rto  che aveva provo- 
cato lo spostam ento in alto del supporto 
dell’asse, con conseguente dilatazione 
della molla.

L ’organo propulsore puo essere m on
ta to  in  posizione orizzontale, la testa  alet- 
tiata di quesťultim o potrå sim ulare il 
serbatoio-radiatore dell’olio.

Il m otore consigliabile e possibilm ente 
un  5 cc. e la  scelta puö cadere sugli ot- 
tim i G. 21 e sui Me Coy. 29 o su m otori 
corrispondenti.

P er la  carrozzeria, dato che ě quasi 
da escludersi o poco consigliabile rica- 
varla  in  legno, non resta che realizzarla 
anche essa m ediante fusione, dopo aver 
na tu ra lm en te  costruito  il modello, op- 
pure costruendola in lam iera di allumi- 
nio' battu to  seguendo il procedim ento che 
giå nei precedenti num eri abbiam o an- 
nunciato.

G. C.

FOl ODOCUMENTAZIONE
dell'attivitå navimodellistica

!ίι——

Dall alto in basso: modello navigante di nave da crociera realizzato da Giuseppe Lusci 
di Firenze; ha due motori indipendenti, marcia avanti e indietro, telecomando, illumi- 
nazione, etc· Un elegante cutter costruito dal romano Emilio Colangeli in piena navi- 
gazione. I n  modello di motoscafo, di 85 cm. di lunghezza, realizzato da Guido Scaramuzza,

della Navimodel di Milano
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UN PO’ Dl TECNICA PER GLI AUTOMODELLISTI

IL  T E L A I O
Dunque caři amici le ttori, dopo aver 

pariato  delle sospensioni, ě logico dedi- 
care un  po’ la nostra attenzione all’ele- 
m ento base essenziale cui esse sono an- 
corate, elem ento che ricopre la massim a 
im portanza anche nelle costruzioni au- 
tom odellistiche: il telaio.

Esam iniam o ora brevem ente gli orien- 
tam en ti verso cui volge 1’odierna tecnica 
autom obilistica, p rim a di venire a p a r-  
la re  ed a descrivere in  partico lare le rea - 
lizzazioni d i te lai per le nostre piccole 
vettu re tte .

II telaio che neg li anni passati era 
un iversalm ente adottato  su  tu tta  la pro- 
duzioni m ondiaie d i veicoli ě oggi so- 
stitu ito  nell’800/« della produzione civile 
dalla cosidetta corrozzeria portan te. In 
una paro la non significa che il telaio sia 
del tu tto  scomparso, m a ě stato  sosti- 
tu ito  da un  insieme che viene a form å
re corpo unico con la carrozzeria del 
veicolo stesso. Nella parte  inferiore d e l
le vettu re  da turism o sono saldati degli 
elem enti scatolati che ne assicurano la 
resistenza a tu tte  le sollecitazioni, fo r
m ando al tem po stesso una s tru ttu ra  di 
forza che facendo un  tu tt’uno con la  
carrozzeria crea degli elem enti che sono

di sostegno a tu tto  l’avantreno, all’orga- 
no propulsore ed al ponte posteriore.

Tutto  questo ai fini di una maggiore 
resistenza e  di una maggiore du ra ta  del- 
l’insieme o ttenu ta  con una notevole di- 
m inuzione di peso, e di una aum entata 
silenziositå della vettu ra .

Esem pi tipici di questo genere di co- 
struzione sono la  nostra  F ia t « nuova 
1100 » che denunzia circa 90 kg. di peso 
in  m eno del p recedente m odello « E » 
che disponeva ancora di uno chassis 
separato, ino ltre  la 1400, l’A lfa 1900, la 
tedesca H ansa 1500, la  francese R enault 
F regate, ecc., per non elencarne altre. 
E ’ da  ten er presente inoltre che anche 
la m aggior parte  della produzione am e- 
ricana segue questo sistem a. Questo per 
quanto  riguarda la produzione di v e t
tu re  in  serie.

Veniamo o ra  ad esam inare la p rodu
zione sportiva, escludendo da questo se t- 
to re  le vettu re  G ran  Turim o e sport di 
serie; dunque nelle v e ttu re  Sport-compe- 
tizione, dovendosi assicurare il massimo 
d i robustezza con un  peso rido tto  al 
m inim o e dovendo quindi far ricorso a 
carrozzerie ricavate in  leghe leggere, il 
telaio ancora rim ane, m a piu che di un

vero telaio si t r a t ta  di una s tru ttu ra  p o r
tante, per lo p iu  form ata da u n  traliccio 
che per sistem a di raalizzazione si av- 
vicina alia teonica aeronautica; su di 
esso poggiano tu tte  le p a r ti della carroz
zeria e  ad esso sono assicurati gli or- 
gani meccanici. D i solito vengono ch ia- 
m ati chassis ad elem enti tubolari e d i- 
rem o subito perchě.

Questo traliccio ě fonmato da tu b i di 
acciaio al crom o-m olibdeno opportuna- 
m ente sagom ati; sa ldati elettricam ente 
vengono a form are una s tru ttu ra  che de- 
linea la sagoma della v e ttu ra  sim ile al- 
l’ossatura d i un  apparecchio. La sezio- 
ne di queste canne ě in  rapporto  ai 
punti di m aggior sollecitazione cui viene 
sottoposta la stru ttu ra , m entre nei punti 
di ancoram ento dell’avantreno e del pon
te  posteriore vengono ripo rta te  dei rin- 
forzi.

Questo sistem a oltre che sulle vettu re 
S port come ad esempio la O.S.C.A. 1100, 
viene usato anche sulle vettu re  compe- 
tizione come ad esempio sulle F e rra ri e 
sulle M aserati. La D itta F erra ri, nella  sua 
produzione corren te di Vetture sport, 
adotta te lai realizzati in  elem enti tubo
lari m entre la  s tru ttu ra  superiore ě  esi- 
stente solo nei punti di forza e preci- 
sam ente all’altezza del radiátore, della 
centina parafiam m a, del cruscotto degli 
strum enti e dell’alloggiam ento d e l ser- 
batoio.

Dunque come abbiamo visto questi so
no i tre  o rientam enti verso cui si in- 
dirizza la m odem a tecnica autom o
bilistica.

Vediamo ora di passare a ll’altro  a r- 
gomento che oggi ci interessa e di en- 
tra re  nel mondo dell’automodellismo.

In  questo settore le realizzazioni che si 
sono vedute fino ad ora calcano anch’es- 
se, sebbene in modo approssim ativo e in 
scala ridotta , quelle seguite in  campo 
autom obilisti co.

V ediam o di fare una classifica: per 
esempio le v e ttu re  realizzate con chassis 
e carrozzeria in  fusione di leghe legge
re potrem o definirle come v e ttu re tte  a 
s tru ttu ra  portan te, della stesaa specie po- 
trebbero  ven ir classificate le v e ttu re  co- 
stru ite  con chassis ricavati in  lam iera e 
con attacchi per gli assali e per l ’organi 
propulsore ripo rta ti; ques t’ultim o anzi ě 
un orientam ento  da m olti seguito e che 
ha dato b rillan ti risu lta ti specie nella 
produzione delle v e ttu re tte  sportive. 
Escludendo a priori, per evident! diffi-

Nel titolo: esempio di un telaio tubolare in una moderna macchina sport. Sopra: la 
partenza di un automodello da velocitä; ě di scena I’inglese Catchpole alla gara

svoltasi ultimamente a Zurigo
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coltå costruttive, di rip rodurre  telai a 
traliccio, possiamo annoverare fra  le rea- 
lizzazioni m igliori e diciam o pure piú 
m oderne, specialm ente sem pře nel caso di 
vetture da riproduzione, quella di rea- 
lizzare i nostri chassis in  elem enti tu - 
bolari che, come abbiam o giå visto, ě un 
sistem a adottato  dai nostri m igliori co- 
s tru tto ri di vettu re  sport nella loro pro- 
duzione corrente.

Q uest’u ltim a soluzione ci potrebbe of- 
frire  la m assim a robustezza un ita  ad una 
grande leggerezza, per cui una costru- 
zione di questo genere sarebbe indicatis- 
sim a non solo per vettu re m unite di 
m otore d i piccola cilindrata, o su vettu 
re da riproduzione; m a anche su vetture 
da gara con buone possibilitå di successo.

Tale criterio  costruttivo offre la m assi
m a possibilitå di poter com odamente 
m ontare l’organo propulsore nella m i- 
gliore posizione possibile e di distribue
re i vari pesi in  modo da ottenere un 
perfetto  centraggio della vettu ra  ed un 
bassissimo baricentro; nello stesso tem 
po, nel caso si volesse realizzare una fe
dele riproduzione, ci perm ette rå  di adot-. 
tå re  delle sospensioni sia nella parte  a n -  
teriore che posteriore, tali da consentire

l ’impiego delle ruote indipendenti, siste
m a questo spiegato nel num ero p rece
dente.

■La soluzione da p referire  su modelli 
ad a lta  velocitå e che fino adesso ě s ta 
ta  m aggiorm ente seguita, ě sem pře quella 
di realizzare lo chassis in un  sol pezzo; 
possibilm ente esso verrå ricåvato in  fu- 
sione, dopo aver giå stabilito sul modello 
i punti di fissaggio del m otore, degli as- 
sali anteriori e posteriori e della car- 
rozzeria.

Con una buona fusione si possono toc- 
care spessori m inim i d i circa 2 m illi- 
m etri ed, im piegando leghe leggere, il 
peso dell'insiem e risu lte rå  molto lim itato.

Nel caso di v e ttu re tte  da riproduzione 
equipaggiate con chassis in lam iera, ě 
consigliabile saldare in ternam ente delle 
traverse profilate per l’irrigidim ento del- 
l’insieme.

Queste traverse andranno saldate m e
d ian te sa ldatura autogena, come pure le 
p a rti riportate , che fungono da supporti 
a l m otore, agli assali ed alla trasm issione.

I te lai ricavati da elem enti in  legno 
sono orm ai da escludere dato che anche 
su vettu re  riproducenti modelli esistenti 
risu ltano  ingom branti, pesanti e di nes-

sun effetto estetico ed inoltre sono poco 
funzionali e per questo com pletam ente 
abbandonati.

Se vogliamo seguire la  m oderna ten - 
denza di ricavare il telaio in  elem enti 
tubolari bisogna ten er presen te di sta - 
b ilire  p rim a la form a dei m edesim i dal 
disegno ricavando un  piccolo, m a p re- 
ciso progetto; come m ateria li ě consi
gliabile usare canne di ferro  o di ottone, 
i cui spessori devono aggirarsi da 6 agli 
8 m illim etri di diam etro, m en tre  per gli 
elem enti di irrig id im ento  potrem m o u sa
re canne di circa 4 m illim etri di diam e
tro  oppure ricavarli d ire ttam en te  da pro- 
filati ad L od a T, oppure a doppio T, 
reperibili in commercio. Le sa ldature de
vono essere eseguite col sistem a auto- 
geno ed in  questo bisogna usare p arti- 
coLare accortezza. E ’ ovvio che i sup
porti del m otore, della trasm issione e de
gli assali andranno  pure fissati m ediante 
sa ldatu ra e m uniti di rinforzi riportati.

Nel prossim o num ero tornerem o sul- 
l’argom ento p er descrivere i vari tipi, 
nonchě l’uso di te lai con m etalli leggeri, 
tra ttando  piú am piam ente i vari sistemi 
di costruzione.

GIUSEPPE CIAMPELLA

A sinistra: una magnifica riproduzione di un galeone inglese del 1595 realizzata dal fiorentino Vincenzo Lusci; notáre la cura dei par- 
ticolari. A destra, sopra: un modello in scala 1:25 della motogoletta PIO X, costruito dal palermitano Michele Simoncini. Sotto: 

riproduzione della Ferrari coupé 4.100, tipo Mille Miglia, realizzata dal torinese Michele Conti
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L ’AN G O LO  
D E L

T R E N IM O D E L L IS T A

D E L  P A

T O R N  I A M O  
A P A R L A R E  
E S A G G I O

Come giå pubblicato nel num ero scor- 
so, torniam o oggi a p arla re  del paesag- 
gio per com pletare il nostro plastico. La 
volta scorsa ci intrattenem m o ad esami- 
nare  la costruzione semplice e raziona- 
le di zone collinose e  montuose, nonchě 
il modo piu funzionale per costru ire 

una galleria; questa volta abbiamo pen- 
sato di rip rendere  l’argom ento venendo 
a parla re  di un ’a ltra  cara tte ristica  del 
paesaggio, caratte ristica anch’essa di 
grande im portanza perchě contribuisce a 
dar tono al paesaggio, form ando quel 
giusto ed equilibrato  contrasto, che ci 
perm ette di trasform are il nostro p lasti
co in un  vero paesaggio in  m iniatura, 
senza farci cadere nel grave errore di 
trasform arlo  in  una m onotonia di binari.

Questo particolare fondam entale di cui 
sto parlando ě costituito dalla costruzio. 
ne di stradě, che potrem o riem pirle di 
ogni sorta  d i mezzi, dai piccoli torpe- 
doni ai pullm ann in  m in iatura, alle au- 
tomobili, ai ca rre tti a cavallo, tu tti par- 
ticolari che troverem o reperib ili in com. 
mercio; queste au tostrade le sistemere- 
mo in  p ianura, in collina, costeggianti 
la via fe rra ta  o ad d irittu ra  attraversan- 
dola e facendole sboccare sul piazzale 
di una bella e attrezzata stazione. Ma 
parlando delle stradě non si puo fare

a měno di citaře un particolare altrettan- 
to im portante e legato alle prim e: quel- 
lo dei passaggi a livello.

Perciö oggi il tem a che ci siamo pro- 
posti ě questo: la descrizione semplice 
di come realizzare sia autostrade che 
passaggi a livello.

Cosi come abbiam o fatto per definire 
dove sistem are le colline, le m ontagne, 
le gallerie e le stradě ferra te , alio stesso 
modo dovremo prim a stab ilire  sul dise
gno dove sistem are e dove far passare 
1’autostrada.

Sceglieremo poi un punto od anche 
dei punti dove questa incrocierå le linee 
ferra te , per rendere l'insiem e ancora piu 
reale e caratteristico , m entre da u n ’al
tra  parte  farem o in modo che essa si ar- 
ram pichi su per un collina con delle am 
pie curve per alleviarne la pendenza in 
salita, alia stessa m aniera delle vere au 
tostrade.

Un consiglio u tile per come dare il via 
ad una strada, quale percorso im postar- 
le ed in quale punto fa rla  m orire puo es- 
sere il seguente.

Farem o nascere la nostra strada da 
una falsa galleria in  collina, da una p a r
te avrem o le m ontagne e dall’a ltra  un 
m uretto  di protezione al finto pendio; 
dalla collina la strada perccrre rå  que

st’u ltim a per qualche tra tto  formiando 
delle grandi « S » fino a giungere in pia
nura ai piedi della collina, di qu i la  po
trem o far dirigere verso la  ferrovia.

In questo tra tto  la farem o costeggiare, 
da due filari di alberi, anch’essi reperi
bili in commercio di diverse foggie e 
grandezze; qu ind i farem o a ttraversa re  
il plastico per tu tta  la  sua larghezza, fa. 
cendola passare a ll’in terno  di esso; do- 
podichě farem o in m odo che incroci di 
nuovo la ferrovia per andare a dirigersi 
ad una stazione al lato di essa. Inutile 
dire che lungo il percorso potrem o crea- 
re dei bivii e delle diram azioni che si 
potranno dirigere ad una fa tto ria  di cam- 
pagna, ad una casa o ad un  lotto di case.

O ra che ne abbiam o visto il percorso 
e le caratteristiche, vediamo in breve 
come realizzarle. La s trad a  deve avere al- 
l ’incirca una larghezza di 6 cm. m a puo 
variare con le dimension! del plastico 
stesso.

Il suo fondo va stabilito  e traccia to  p ri
ma di iniziare Is costruzione sul plastico. 
Il fondo ě costituito dal fondo stesso (in 
com pensato od in m asonite) del plastico. 
Eseguita la traccia tu ra  com pleta, con un 
pennello a setole m orbide va spalm ato, in 
modo uniform e e com patto per tu tta  la 
lunghezza della strada, del collante leg- 
germ ente diluito a tra t ti  che non de- 
vono superare i 10-15 cm. per ev itare  che 
il collante passato in precedenza si asciu- 
ghi costringendoci a ripassare p iu  mani, 
dannose ai fini dell’un iform itå del fondo 
stesso. Su questo collante va sparso 1’ap- 
posito ghiaino finem ente tr itu ra to  che ě 
reperibile in buste presso tu tte  le ditte 
specializzate del ramo. P er questa opera- 
zione bisognerebbe procedere con cautela 
ed in modo uniform e per esser certi di 
non creare punti agglomerati.

In ogni caso basta sapersi regolare con 
la m ano e fa r uso di un piccolo setacci- 
no. Eseguita questa operazione, passere- 
mo su questo m anto stradale un cilin- 
dretto di legno duro della larghezza iden- 
tica a quella della strada  e del diam etro 
di circa 6-7 cm. senza esercitare m olta 
pressione, m a facendolo scorrere legger- 
m ente in modo da fa r assestare il ghiai
no e farlo aderire  alla superficie del pla
stico coperta col collante.

Quando questo si sarå essiccato, avre
mo ottenuto  u n ’ottim a r iv estitu ra  del· 
tutto  som igliante a quella reale.

P er com pletare, se ce ne sarå bisogno, 
potrem o elim inare le eventuali piccole 
eceedenze.

P er u ltim are  e rifinire la  nostra ope
ra, m onterem o sem pře con una goccia di 
collante cellulosico gli appositi alberel- 
Ii, ad una distanza di 5-6 cm. l’uno dal- 
l’altro , nei punti delle stradě che sono 
in zona collinosa o com unque sopraele- 
vata sistem erem o qualche m uretto  facil
m ente realizzabile in balsa dura, stucca- 
cata e vern ic iata  in grigio chiaro e mu-

Nel titolo: il passaggio a livello realizzato dall’autore dell’articolo. Sopra: un modello di 
brigantine a tre alberi del 1860, costruito in scala 1:42 dal palermitano Michele Simoncini
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nito all’interno di strisce bianche e nere 
diagonali. Da non dim enticare sono i pa- 
raca rri che vanno m ontati a 5 cm. di di- 
stanza e che avranno a ll’incirca dimensio- 
ni di mm. 5x8x10; essi avranno fondo 
bianco con zoccolo nero e potranno es- 
sere realizzati senz’altro in balsa dura.

Ed ora vediamo in breve come realiz- 
zare un bel passaggio a livello. Innanzi 
tu tto  diro che per evitare inutili compli- 
cazioni ě meglio. che il suo funzionam en. 
to sia norm ale, ossia che le traverse  di 
sbarram ento  si alzino e si abbassino a 
mano. G li, eventuali com andi meccani- 
ci com plicherebbero la costruzione, che 
per un buon plastico ě giå abbastanza 
laboriosa. In  ogni modo, consigliabile fra 
i com andi meccanici é quello ottenuto 
con comando a filo di acciaio, messo in 
m ovim ento d;a una carruco le tta  posta 
nella stazione vicina, realizzazione che si 
trova sulle nostre stradě fe rra te  in mol- 
tissim i passaggi a livello di cam pagna.

Questa realizzazione pur se abbastan
za semplice richiede una certa accortez- 
za, anche perchě il filo d ’acciaio (da usa- 
re possibilm ente quello degli U. Control 
reperib ile presso le d itte del ram o) ha 
bisogno di una serie di piccoli support)

scorrevoli lungo il percorso; quest) sup
port) sono form at) da un sostegno di pro- 
filato di ferro, infisso nel fondo del p la
stico (ossia nel te rreno) portante in fol
ie una ruota, m unita  di apposita gola su 
cui poggia a perfe tta  aderenza il filo di 
acciaio. Questa ruota gira entro una for- 
celletta che é ricavata dalle estrem itå 
superior) del sostegno stesso. Il loro n u 
mero puö variare a seconda la distanza 
che in tercorre fra  il passaggio a livello 
e la stazione o le cabine di controllo in 
cui ě posto il comando del verricello. E ’ 
logico che tirando il filo al passaggio a 
livello si alzeranno le sbarre. U n’appo- 
sita molla poco caricata provvederå a 
tenere in tensione il filo, m entre nei pas
saggi a livello veri il bilanciam ento ě 
o ttenuto m ediante appositi contrappesi.

L ’unico vantaggio che si ottiene da una 
simile costruzione ě solo quello di otte- 
nere una fedele riproduzione. A ltri co
m andi fra  cui quello elettrico sono poco 
consigliabili, o com unque realizzati solo 
da pochi, che hanno una piu che buona 
pratica in questa m ateria. Il piccolo di- 
segno che accompagna l'articolo då una 
idea di come ccstru ire  questo passaggio 
a livello; com unque vediam one le earat-

teristiche. Le due basette la tera li di so
stegno sono in legno di tiglio; queste sono 
tenute insiem e da due traverse  in la- 
m ierino da mm. 1, fissate con delle viti 
sotto il fondo, passano sotto la strada 
fe rra ta  del plastico e fungono da elemen- 
ti di fissaggio di tu tto  l’insieme.

La corta staccionata ě fo rm ata da li
sted) di balsa dura 4x4 ed ě p repara ta  in 
precedenza e m ontata sul disegno stesso; 
quindi viene m ontata nella sua sede sul
le rispettive basi. Q uesta staccionata nei 
punti di incern iera tu ra delle sbarre di 
protezione, porta dei rin forzi in com pen
sate di mm. 2, incollati sulle due parti, 
in terna ed esterna. La staccionata puo es. 
sere realizzata anche in ottone o in dural- 
lum inio da mm. 1, incollando il disegno 
sul m ateria le e trafo rando  con pazienza, 
m a si richiede u n  lavoro p iu  complesso.

Le sbarre  possono ricavarsi in tondino 
di ottone o di allum inio da m m. 4-5 con 
le apposite bandierine di ottone di con- 
trassegno.

I color) sono verde o grigio scuro per 
la base, grigio chiaro con striscie bian
che e rcsse  per le traverse di sb a rra
mento, bianco per la staccionata.

GIUSEPPE CIAMPELLA

fate richiesta del nuovo listino illustrate

S c a fo le  J i  m o n ta g g io  p e r  a e ro m o  J e l l ·  „  7.
nonché del listino

A c c e s s o r i  p e r  i l  M o J e l i is m o  n. 7|A.
Per riceverli bastera farne richiesta alia ZEUS MODEL- 

FORNITUKE, Via S. Mamolo N. 64 - BOLOGNA - allegando 
L. 50 in francobolli.

Le ormai famose scatole di montaggio ZEUS M.F. vi 
daranno la possibilitá di contruirVi il modello che desiderate 
con la minima spesa e la massima facilitå.

Consultate i nostri listini e ve ne convincerete.

T E K N O S T U D I O
L A B O R A T O R IO C O STR U-  
ZIONI M O D E L L IST IC H E  
P I A N I  C O S T R U T T I V I  
I T A L I A N !  E l )  E S T E R 1  
M A T E Ř I A L I - A CCESSORI  
M O D U L L I  F I N I T I

V i a  I ' a n a i O ,  3 
R O M A

or e  1 5 . 3 0  - 1 9 . 3 0
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Ν Ο V I T Ä
MOTORE ELETTRICO 8 - 1 8  V. 
c.c. e c.a. cm. 80x55x60 - peso 
gr. 425 -  complelamente rac- 
chiuso, asse monlalo su due 
cuscinelli a sfere, robusto, com- 
patto silenziosissimo, basso con- 
sumo, adatto per scafl da mt. 1 
a 1,50 grande potenza a basso 
numero di giri, alimentazione 
con pile a secco (3/4) o piccole 
batterie, L. 7.800 franco destino.

M O T O R I N O  A S C O P P I O  B a m b y  - il piu piccolo 
diesel del mondo prodotto in serie cc. 0,15 - adatto 
per riproduzioni piccolissime, Lire 11.200 franco destino.

M O T O R I N O  A S C O P P I O  
tipo fuoribordo cc. 0,8 - σ) raf- 
freddamento ad aria - b) raffred- 
damento ad acqua -  Adatto per 
scafi convenzionali o tipo fuori 
bordo lungh. centimetri 45/50 
Li re 1 4 . 8 0 0  franco destino.

c. mm TflBonE
V IA  F L A M I N I A ,  2 1 3  - R O M A

Pagamento metá all’ordine
resto contrassegno

R O M A
G A L L E R I A  T  E R  M I N I

F O T O  - C I N E  - O T T I C A

e  i n  d i s t r i b u s i o n e  t a

G U ID A  F U L C A R  1 9 5 4 - 5 5

Rassegna completa e aggiornata di m odelli e prezzi 
della m igliore produzione foto - cinematografica 

nazionale - estera. Pubblicazione di 68 pagine a due 

colori, 250 interessanti illustrazioni con particolari 
condizioni di acquisto e di pagamento. Richiedetela 

subito alla FULCAR - GALLERIA STAZIONE 

TERMINI che ve la invierå gratuitamente.

L ’unico settimanale 

italiano che spiega 

in modo facile a

* n u o v e *· tu tti

-w ith  i.  u n z m i r

Se vi interessa, richiedete una copia gratuita 
indicando:

Cognome, norne, indirizzo, etå e ragione per 
cui vi attrae Vaviazione,

scrivendo a

A L I  N U O V E
R O M Á  - V ia  T em b ien . 3  - R O M A

AEROMODELLI -  P.zza Salerno 8 Roma
T E L E F O N O  8 4  6 7 8  6

MOTOKI SUPERTIGRE

Da cm.s 10 a glow-plug G. 24 L. 17.000
» cm.’ 5 » » G. 21 » 9.500
» cm." 2,5 » » G. 20 Speed » 6.900
» cm .·1 2,5 Diesel G. 23 » 6.300
» cm .1 3,28 » G. 27 » 7.000
» cm.’ 1.45 » G. 26 » 5.250
» cm." 1,45 a glow-plug G. 26 » 5.250
» cm .1 0,98 Diesel G. 25 » 4.500

G. 20 speciale a pistone lappato » 7.900
Idroscivolante « Corsaro Nero »: Lunghezza cm. 60, 

larghezza cm. 30, altezza cm. 16 . . .
Scatola di m o n ta g g io ........................................L. 2.200
D etta + motore G. 23 da cm:l 2,5 . . .  » 8.200

Scatola di montaggio per piccolo apparecchio
telecontrollato apertura alare cm. 40 . » 1.600
D etta +  motore G. 25 da cm3 1 . » 5.700

Sono in vendita le produzioni delle Ditte:
AEROPICCOLA, Torino - AVIOMODELLI, Cremona - 

SOLARIA, Milano - CEIGA, Milano.
Vasto assortimento di tření Rivarossi, Fleischmann. Acces- 

sori della Faller - Wollmer - Preiser.
Occasioni - Bellissimo apparecchio radiocomandato completo 

di tu tti i suoi accessori pronto per il volo. Si garantisce 
con prova sul c a m p o ........................................» 80.000

Gli acquirenti dei motori Supertigre usufruiscono del 10'Vø
di ribasso per tutte le scatole di montaggio da loro scelte.

ACCOMPAGXiBE LE OKDIXAZIOXI CON VA6LIA
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MODELLISTl! ' ‘/jæco -  if i a d e l,, t  q u a n to  σσί u&pjcttate!
Basta con il d isordine nel vostro p ic
colo laboratorio! Basta con la ricerca 
affannosa nelle vostre cose! Basta 
con le liti in fa m ig lia !

CON SCAFFALETTI “ EXCO-MODEL,, 
TUTTO SARA REPERIBILE IN UN 
MOMENTO!

Scegliete subito con fiducia una delle se tte  
m eravigliose combinazioni “EXCO-MODEL,, 
e ci ringrazierete del consiglio!

“  E X C O -M O D E L  „  h a  tu tto  ! !
SOLIDITÄ - PRATICITÁ - ACCESSIBILITÁ - CONVENIENZA 

CON ESSO AVRETE:
Infinite di cassetti disponibili ove porre  tu tte  le vostre cose 
Visibilitå com pleta dei pezzi - Possibilitå di ap ertu ra  grazie 
all’ancora  brevettata per l’apertu ra  totale ■ Scaffale in ac- 
ciaio con piedini in gomma per 1’appoggio - Ceniinaia di 
spazi suddi visibili - Molte altre comoditå.

Come sem pře all’avanguardia del progresso modellistico 
ve lo fornirå pronta consegna ovunque la Ditta:

A E R O P I C
TORINO ■ CORSO SOM M EILLER, 24  - TEL·. 5 3 8 .5 4 2

M O D ELLIS T l!! se volete essere sempře aggiornati sul
la m igliore produzione europea richiedeteci subito ii 
NUOVO CATALOGO N. 14 - Costa solo 5 0  lire.
SUL CATALOGO N. 14 TROVERETE: Novitá eccezio- 
nali in fatto di radiocom andi - Nuove scatole di pre- 
montaggio - Nuova produzione eliche in naylon - Cen- 
tinaia di nuovi accessori per aeromodelli e modelli 
navali - Nuovi disegni e tutta la gamma di artico li da 
noi fabbricati.
NON ESITATE UN SOLO ISTANTE! inviate solo 5 0  
lire  e lo riceverete a giro di posta.
AEROPICCOTA - Torino - Cor so Som m eiller 24

M odello DISPONIBILITA
DIMENSIONI

P e s o Prezzo
Altezza Larghezza Profondltå

j 48 48 cassetti 144 scomp. c. 57,2 c. 31,8 c. 15,3 Kg. 9 ,3 2 0 L. 26000
j 32 32 > 95 > c. 38,3 > » ■ Kg. 6 ,900 < 17000
j 24 24 » 72 » c. 30,5 > > Kg. 5,100 < 13000
j 20 20 > 60 > c. 25 > , Kg. 4,100 € llOOO
j 16 16 > 48 » c. 20,4 > Kg. 3 ,550 € 8800
j 12 12 > 36 » c. 15,3 > > Kg. 2 ,850 € 5 50 0
j 8 8 » 24 » c. 10,1 > > Kg.

____ 2,100 < 4 60 0_______



SUPERTIGRE
Alesaggio mm. 25; rorsa mm. 20; 
cilindrata rm. 9.81; potenza HP 
1.40 a 17.000 giri; peso gr. 385; 
valvola rotaliva posteriore; 2 cu- 
scinelti a sfere: pistone in lega 
leggera con 2 iasre elastiche: 

carter cilindro monoblocco 
pre^sofuso; camicia in ghisa 
speciale rettificata e lappata.

L. 17.000

I l G. 2 0  sp eed  tr io n  fa  
a lle  g lo r n a te  A ero m o -  
d e ll is t ic h e  A m b ro s ia -  
n e  b a tte n d e  i l  p r im a 
to  m o n d ia le  d i v e lo c i
ty  p er  la  c la sse  A -F A I  
a lla  m e d ia  di K m /li. 
1 9 0 ,4 7 0

ECCO 

I VOSTRI 

MOTOR!

Θ .

Alesaggio mm. 19: corsa mm. 17 
cilindr ita cm. 4.82: peso gr. 19S: 
potenza a 17,500 giri CV. 0.80; 
velocitå max. 25.000 giri ed oitre: 
valvola rotaliva sull’albero: ven- 
i’iv l intercambiabili: albero mon- 
lato su due cusrinetii* a siere : 
pistone in lega 
leggera con due 
Iasre elastiche.

20
Alesaggio mm. 15; rorsa mm. 14: 
cilindrata cmc. 2.47: potenza CV. 
0.29 a 16.500 giri; peso gr. 108 : 
velocitå max. 25.000 giri: valvola 
rotaliva suli'albero: venturi in
tercambiabili ; albero montato su
due cascinetti a sfere : 
lega leggera con due 
fasce elastiche; car
ter rilindrs monobloc- 
ro pressoiuso: cami
cia in ghisa al nicbei 
rettificata e lappata.

pistone iu

m m

L. 9.500

G. 2 0  sp e c ia le  a p is to 
n e la p p a to . C on segn e  
m e t a  l u g l io ,  p rez zo  
I.. 7 .9 0 0  - 11 m otore  
d e l p r im a to  m on tava  
ca n d e le  M icrom ecca -  
n ie a  S a tu rn o  - E lic h e  
T ornad o.

L. 6.900

4.500 L, 5.250L. 6.300
Dopo d iv e rs i a n n i d i e sperienza  e d i s tu d i, passando a itra ve rso  u na  se rie  d i ben c o n o s c iu ti ed a ffe rm a ti p ro d o tt i,  la  D itta  
“  S U P E R T IG R E .. (V ia  F a b b ri, 4  -  B o lo g na ), ě oggl In g rad o  d i o f fr i re  ai m o d e llis t i i ta lia m  i.n a  se rie  di m o to r i che, per le lo ro  
n o te v o lis s lm e  d o ti d i po tenza, d i d u ra ta , per l'e le va to  n u m e ro  d i g ir i,  per l 'a c c u ra t is s im a  la vo ra z io ne , sono  in  g rad o  d i co m - 
petere ccn  la  m ig lio re  ^ ro d u z lo n e  s tra n ie ra . Le fu s lo n i sq tto  p ress io ne . I ’a ccu ra ta  s c e lia  de l m a te ria le . I 'lm p ie g o  d i c u s c in e ttl 
a s fe re  e d i fasce e la s tich e , re nd o n o  il norne “ S U P E R T IG R E ,, g a ra n z la  a sso lu ta  d i re n d im e n to  e di d u ra ta . F a n n o  fede g li 

in n u m e re v o li su ccess i c o n se g u iti in  o g n i ca m p o  dei m o d e llis m o .

G .  2 3 G .  2 5
Cilindrata 1 cc. potenza 
IIP 0.09 a 13 500 giri; pe

so gr. 60. Tipo die
sel e tipo glow-plug.

Alesaggio mm. 15; corsa 
mm. 14; cilindrata cmc. 
2.47; peso gr. 100; potenza 

CV. 0.24 a 13.500 
giri; valvola rola- 

9  tiva suli'albero; 
venturi intercam- 
biabili.

G .  2 6
Cilindrata 1.5 cc. poten/a 
HP 0.14 a 13.800 giri pe

so gr. 80. Tipo die
sel e lipo glow-plug.

vMOHecf4Az,

^ T U R ^ °

T U T T I  I M O T O R I  “ S U P E R T I G R E , ,  
M O N T A N O  C A N D E L E  AD I N C A N D E S C E N Z A

“ S UPE RT I GRE , ,


