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Anche Torino ha avuto la sua 
grande giornata modellistica. Do- 
menica 13, iniatti in ocoasione del
la giornata dell'ala svoltasi con 

} 1’arrivo del Giro Aereo d’ltalia 
tutfi i migliori modellisti di To
rino sono stati invitati sul bellls- 
simo campo volo Aeritalia. La fol
ia che assisteva alia manifestazic* 
ne era veramente imponente e non 
^rravano i giornali locali nell’an- 
nunciare circa diecimila persone 
accalcate sul campo. Una speciale 
pista circolare era st-ata opportu- 
namente approntata, o meglio ri- 
pulita, per l ’occasione, . e, molto 
opportunamente cintata da staci 
donate in legno, ha permesso ai 
modellisti torinesi di dimostrare 
la loro ability senza intralci di 
sorta i primi modelli apparsi al- 
ribalta sono stati auelli della 
Squadra Aeropiccola. Conte che di
rigera la snuadre con un curioso 
copricapo da fantino, ha voluto 
dare un saggio di abilitå col suo 
nuovo antomodello « VICTORY ».

Conte con-suo "  Victory „  Imo- 
iore "  Elie „  ó-Aut.l

croscopico motomodello di Debene- 
detti montato dall’altrettanto mi- 
croscoplco motorino ZENA di soil 
0,25 cc. che ha svolazzato tutto il 
pomerigglo ahllmente maneggiato 
dal campione Maina.

Pero' la  maggior aspettativa era 
per gli automodelli- Grazie alia 
abilitä dei due migliori costruttori 
torinesi, Elia e Conte, ecco 11 sulla 
pista due bolidi che fremono sot- 
tó il motore.

Il primo ad essere prováto ě il 
modelTo di Elia, costruito intera- 
mente in legno e sulle dimensioni 
basi deirautomodello « Union ·.

La prima prova viene esegulta 
con cavo di 10 metri. u motore si 
avvia facllmente e, dop o poche 
manovre di regolazione, ecco la 
spinta che lo aw ia al suo folie 
girare. Un . o h .  della folia e l ’au- 
tomodello, che ha una discreta li
nea Udo « C1SITALIA », si lancla 
sulla pista aumentando sempře pfů 
la sna velocitå a mano a mano c.he 
il motore si ingrana con la fri-

La squadra Aeropiccola era cotit- 
posta da 10 modelli U-CONTROL 
(perjte maggior parte ottime ripro- 
duzRii), oltre che dall'automo- 
dello. il primo a dar inizio al lan- 
ci é stato Ballario, che ha dato 

'  sioggio di alta classe acrobatica 
con il suo UControl. Incitati dal 
battimani e dalla accogllenza fat
ta a questo primo modello. tutta 
una nuvola di veleggiatori e par
tita in volo dai modellisti del 
Gruppo A.G.O. (che per i modelli 
telecomandati ha una certa reni- 
tenza)· E li tra un volteggiar dl 
celebri ali (celebri in quanto i mo
delli dellAGO sono quasi tutti cam
pion!) naso all’aria degli spetta- 
tori. la manifestazione ha avuto 
il suo inizio.

Dopo BALLARIO ecco'un bel mo
nopiano ad ala alta di Cenuto che 
volteggia a discreta velocitå· Poi é 
la volta dl Cursi (Astor) che ha un 
bel modellino da velocitå e che 
totalizza oltre 90 km./h.. poi an- 
cora Ballario che tenta due lu
ping bellissimi, e poi Castagna 
(SAT), presenta tutta una serie di 
riproduzioni U-CONTROL che van- 
no dal ERCOUPE al NAVION al 
CURTIS P- 40-, tutte ottimamente 
riuscite. Dell'ASTOR ((nuovo grup- 
po Torinese) cinque o sei discreti 
modelli erano presenti, ma, salvo 
il modello dl Cursi, sopra menzjo- 
nato, e quello di Corsetti, dotáto 
del 3 cc. di Fregonara, poco si ě 
visto, se si escludono alcuni ten- 
tativi di volo fatti da modelli che 
mancano di quei « tocro » atto per 
farll ben." figurare.· Ad ogni modo, 
anche per la Idro buona volontå, 
che ha in parte aiutato la riusci- 
ta della rtianifestazione, questo 
gruppo merita il suo « Bravo». 
Dell’A.S.O.. come ho detto oiU su, 
solo modelli a volo libero e tra 
questi, ha fatto buona figura il mi-

zione. Tutti i cronom.-'ri scattano 
e dopo hen dodici giri. ecco il 
risultato. 117 km./h.

La prova non ha soddisíatto ně 
Conte, ně Elia, che, dopo un con- 
fabular sommesso é un attento esa- 
me alla pista, che appare tutta av- 
vallamenti 'e  niccoli salti, ritenta- 
no aumentando la lunghezza del 
cavo sino a .portarlo a 15 metri, 
questo anche per dar modo al mo
dello di girare su pista piů perfet- 
ta e meglio levigata.

Nuovo awiamento, che avviene 
con il solito sistema qella mota 
di bicicletta,, nuova spinta e nuo
vo inizio di vorticoso girare. La 
macchina con questa lunghezza di 
cavo diminuisce sensibilmente la 
sua velocitå ma in cumpenso si

comporta molto meglio II molleg· 
gio lavora bene e non la si vede 
piu shalzata quasi dovesse decol- 
lare. Con i 15 mt. di cavo la velo
city ě superiore ai 100. Dopo una 
mezzoretta di sosta l'attiviti ri- 
prende in pieno. Bellario ě di 
nuovo alia ribalta e da spettacolo 
con il cambio alia manopola di 
pilotaggio da parte di Elia prima 
e di Conte p>oi. sono cosi tre « pol- 
riscuotono naturalmente grandi 
la folia con acrobazi ediverse che 
riscuotono naturalmente grande 
consensi. Pol ě la volta di Cor
setti Fregonara Odasso.

Quest'uitimo ha un modello di 
linee molto semplici dotato di un 
motore realizzato in casa vola mol
to bene ma stupisce che adotti 
una strana elica comptosta da 
quattro pale messe su per giů a 
quindici gradi una dall'altra.

Ma ecco Conte ed Elia alle pre
se con l ’automodello « Victory ». 
Si tratta di una bella carrozzeria 
cdmpletamente in metallo (lega 
leggera) che crediamo ricavaia da 
viste laterali della not# « ALFA». 
Un chassis composto da longhe- 
rine collegate trasversalmente (an
eb ’esso in metallo) mandene in- 
sieme il motore, gli Ingranaggi e 
la relativa frizione. Di originale 
c'é il fatto che tanto le ruote an
terior!, quanto quelle posteriori, 
sono opportunamente molleggiate e 
permettono anche una regolazione 
di molleggio a seconda delle esi- 
genze di pista. Mentre osserviamo 
tutti questi particolari l ’automo
dello viene ahilmente rimontato e 
subisce una prova del motore. Vi 
assicuro che un rombo simile non 
Tavevo mai sentito prima- Si trat
ta del nuovo « ELIA/6» che fa 
oltre 15000 girl al minuto·. ma li 
tutto racchiuso in quella scatola 
di metallo il rombo ě piů assor 
dante ancora. La macchina viene 
portata sulla pista e agganciata ai 
cavi. Elia avvia il motore, lo re- 
gola sino a non distinguere piů i 
battiti e, ouando ritiene che que- 
sto sia al massimo dei suoi. giri. 
posa i] modello e. con una ener- 
gica spinta, inizia la corsa- Dopo 
due giri molto lenti. la velocitå 
aumenta sino a che non si ode 
che un acuto sibilo. Ouando vi 
passa rombante davantl questo 
niccolo bolide c’ě da aver perfino 
paura. Insomma, oltre 1Q0 km /h., 
con -piů di 15 mt. di cavo. E' un 
buon risultato. La macchina ral- 
len‘ a e si ferma sotto uno scroscio 
di battimani.

Chiudono degnamente la giorna
ta un bel volo del motomodello a 
volo libero dl Corsetti. e alcune 
acrobazie del NIKI-NIKI campione 
Italiano di acrobazia 1943· Ouattro 
ore consecutive di voli nessuna 
scassatura e una piena riuscita 
della manifestazione. Possiamo hen 
dire che Torino ha avuto la sna 
grande giornata modellistira.

GINO SIVERO

Da sinistra a desira : due r pro 
duzioni di Casiagna,  il "V ic tory  , 
df Conte, il " G u i z z o , ,  0; l o / a  
e ii "N ik i -N ik i , ,  pare ci Conte.
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GLI IM PENNAGGI

Nesli aeromodelli. sli impennag- 
gl, o piani di coda. detti imptopria- 
mente timoni di proíonditá e di 
direzione, servono a mantenere l ’e- 
ouilibrio dellapparecchio in volo, 
e non a variarlo: perciö st fanno, 
normalmente, ttssi.

Il timone di proíonditá, o piano 
orizzontalc. assicura ia stabilita 
longijudinale ed ha Ia íunzione 
di costringere il modello a ritor- 
nare in « linea di volo » ouando le 
nexturbazioni atmosferiche ne pro- 
vochino 10 sauilibTio.

II timone di proíonditá ě un or- 
gano fondamentale. Se ě  montato 
con incidenza errata rispetto alia 
linea di trazione. provoca la ca- 
duta dell'apparecchio. infatti, se 
1’incidenzA ě fortemente positiva, 
1’azione delraria contro la sua su. 
perfide ía alzare troppo la coda 
della fusoliera. orovoeando la pic. 
chiata deirapparecchio e perciö la 
caduta: se .invece. íosse fortemente 
negativa, il risultato sarebbe e- 
gualmente disastroso. perchě la 
coda della fusoliera verrebe premu. 
ta verso il basso e il modello si 
iinpennerebbe provocando una for. 
te diminuzione di nortanza per 
mancanza di velocitá e ouindi Γ1- 
nevitabile caduta.

II Unione di direzione, o piano 
vertical«, jä  al modello ia stabili
ta di rotta,

Gli impennaggi sono formati dal 
l ’ossatura e dal rivestimento. Co- 
rne forma ě bene copiare ouella 
degli aeroplani veri: ma la super
ficie non ě cosi facile da calcolare 
ed il piů delle, volte, specie se si 
tratta di modelli di nuovo proget- 
to, sl deve ricorrere a tentativt, 
sperlmentando impennaggi di di- 
versa grandezza.

per stabilire la superficie del 
piani orizzontali esistono moltissi- 
me formule, alcune semplici, altre 
complícatissime·, la pi ůesatta e, 
senza rlubbio. la piů comoda. e 
ouesta:

A . l , o z h £ 0 L
M

in rui s e la superficie dei tiiani 
di coda riobiesia: S ě la superfi
cie a líre: Cm ě ta čutala media a- 
iare ed M é la distanza fra i! cen- 
tro di pressione alare ed il contro 
di pressione ďel piano di coda.

Esistono altie formule molto pift 
complicate, ma non risolvono il 
problema pift di auella che abbia· 
rno dato, poichě nella determinazio- 
ne della esatta superficie dei timo
ni inlluiscono narecchi fattori. di 
cui l ’aeromodellista non puö asso- 
luta mente tener conto senza, posse. 
dere specialt cogniziomi mateniati- 
che e fiisiche. Ad ogni modo la pra- 
tica ci dice che, generalmente, un 
piano orizzontale dl superficie Y3 di 
ouella alare, ě ottimo- Tale propor- 
zione ě inoltre ouella m.-.ssima sta
bilita dal regolamento della « Cop- 
pa Wakefield „ e della vecchia for
mula FÄI·

Molto si pu odir<’ invece sulla 
forma, sulla Doslzione e sulle al
tre caratte.risticHe che un piano 
di coda deve avere. Per la forma 
valgono le stesse consideration! 
fatte per rala. tenendo presente 
che per piccoli modelli conviene 
usare piani di coda rettangolari 
che permettono di non impiccioli- 
re troppo le corde delle centine. 
Ad ogni modo le figure t e 2 
dåanno alcuui esempi delle forme 
pift usate-

Molto importante ě la · posizione 
dei piani orizzontali rispefto al 
modello·. in nessun caso la distan
za del loro OP da ouello alare

dovra essere Ulf enure a 3 volte 
la corda media alare .altrimenti 
la superficie occorrente dovrebbe 
essere molto forte e l ’effetto stabi- 
lizzante sarebbe compromesso. m 
senso verticale ě bene che si tro- 
vino distanti dall’ala e possibil- 
uieiite di sotto di essa, percfié pos- 
sano lavorare in aria vergine. cioé 
non turbata dalla scia dell'ala 
stessa (fig. 3).

I prolili usáti per gli impennag- 
gi orizzontali sono normalmente 
det biconvessi simmetrici.dl spesso. 
re massimo inleriore a ouello del 
prolilo alare; nel caso, pero, dei 
modelli a motore a matassa elasti- 
ca o di alcuni modelli a motore a 
scoppio surpotenti, si usáno gene 
ralmente dei profili portanti, eioé 
piano-convessi o  bisonvessi asimme- 
metrici, e ciuesto perché la grande 
potenza iniziale fornita dalla ma
tassa provocherebbt altrimenti una 
forte cabrata iniziale con conse- 
guente perdita di velocity e. 
looping e scassatura inevitabile· 
I/adozione dei piani di coda por
tanti, invece. permette una salita 
regolare anche con forti potenze, 
poiché ad ogni auntento di veloci
ty, cansato dall’eccesso di poten
za, corrisponde un auntento di 
portanza della coda e ouindi ub 
cffetto picchiante che tende a fre- 
nare la cabrata del modello.

In via dl massima. pero. si puö 
dire che un profilo biconvesso sim. 
metrico bene scelto e ben caletta- 
to rispetto all'ala possiede un ef- 
fetto stabllizzante maggiore, in 
ciuanto corregge ugualmente bene 
sia la cabrata che la picchiata. 
I piaci dt coda portanti o deportan- 
ti, invece, correggono meglio. rl- 
spettivamente la cabrata o la pic
chiata ,ma correggono male le 
evoluziomi inverse.

II complesso degli tmpennaggi 
comporta anche un timone di di
rezione. o verticale. che dovrå an-

I oh’esso essere aocuratiamente dl- 
mensionato, poiché un timone 
troppo grande farebbe picchiare il 
modello ad ogni virata a causa 
dell’inversione di comando. ed un 
timone troppo piccolo non avreb- 
lie alcun effetto sulla stabilita la
terale del modello.

Anche dui esistono numerose for
mule. pift o měno complicate, ma 
la piů sempliee ě la' seguente:

S d =

dove sd é la. superficie čerta (a del 
timone. 0.35 ě un fattore di pro
porcionalita.' S ě la. superficie ala
re. Cm é la corda media alare ed 
M la distanza fra 11 C P. dell'ala 
e ouello dei timone di direzione.

Nel caso che l ’ala sla. in oianta, 
a freccia positiva, o negativa, la 
superficie trovata dovrå essere di- 
minuita o aumentata di una ouan- 
titá dat dalla seguente formula:

a
in cui sd é la superficie che deve 
essere sottratta. o addizionata. .4 
1’anertura alare ed F la freccia 
del centro di pressione in % del- 
l ’apertura alaie. cioe la distanza 
del C-P. dell’ala intera dal pun- 
to piů avanzato o piů arretrato 
della linea di pressione, divisa per 
l'apertura alare. m un primo tem
po il timone di direzione potrå, pe
ro essere costruito con una super- 
firie pari ad t/to di (tuella alare, 
salvo a diminuirne od aumentarne 
le superfici in base alle esperienze 
pratiche di volo. (conimus)

L'S. V. 18 ě un iďnomodello a 
scaío centrále con pinne laterali 
progettato e costruito a scopo spe- 
rimentale.

Per il suo progeHo e costruzione 
mi sono preoccupato di attenermi 
ad un peso relativamente basso, 
in mode da rldurre al minimo l ’o- 
pera morta dello scafo. la cui su- 
perfice immersa é giå per se stes
sa abbastanza grande cosicchik il 
decollo é risultato breve e tfifvo 
di serie diffteoltå sempreché si di- 
sponga di uno specchio d'acqua 
molto calmo.

Inoltre ho cercato di abhassare 
al massimo la linea di trazione. 
tshe in caso contrario. data la 
grande distanza tra aueet’ultima e 
la linea di resistenza. avrebbe pro- 
vocato una coppia picchiante tale, 
da ostacolare notevolmente il rego
lare decollo del modello.

A tale scopo ho adottato un'eli- 
ca tripala di 26 cm. di o che svi- 
luppa una trazione ouasi part ad 
una bipala di 30 cm. di o.

Il piano di cod'a orizzontale. é 
sistemato a metá aT.ezza della de- 
riva per tenerlo lontano dalla sa- 
,·perlice.

I l  motore ě un’autoaccenstoné a 
corsa platta di 3-5 cm3 di cilin- 
drata che svilupba ad un regime 
di 6000 giri lo potenza di 1/6 HP.

L ’ala é costruita ouasi totalmen
te in balsa. Le centine di profilo 
Gottinga 497 sono in balsa da 1.5 
mm. .eccetto le prime tre che so
no In compensato di 1.5 mm. le 
auali hanno lo scopo di alloggiare 
la baionetta verticale che ě in du- 
ral da 1.5 mm. Il longherone ě a 
C in tiglio. il bordo d’attacco é an 
tondino di pioppo di 3 mm., men
tre auello d’uscita é un listello 
triangolare di balsa 3x15. Le cur
ve di estremitå sono in compensa
to di 1-5 mm. Anteriormente. t'a- 
la sulla parte dorsale é ricoperta 
da una tavoletta di balsa 50x1 
mm., sulla restante parte superio
re delle ceitine vengono incollate 
delle striscie di balsa 4x1.

I piani di coda sono costruiti 
alla stessa maniera dell’ala.

Lo scafo é costruito in ordinate 
di balsa di 3 mm. eccetto la V. VI, 
VII e IX che sono in compensato di
1.5 mm. La VI e VII ordinata. co- 
stituiscono pure la pinna e due 
delle ordinate Uel castello motore. 
I listeUi sono in pioppo 2x4 mm. 
ad eccezione dei 4 principal! agli 
angoli che sono in tiglio 3x5 mm. 
Internamente allo scafo corre un’a. 
nima di balsa da 3 mm. di spes- 
sore che ha lo scopo di agevolare 
il tnontaggio. il musone dello sca
fo é rieavato da un blocobetto di

'balsa seavato internamente per al- 
loggiarvi l ’eventuale piombo di 
centramento. Il fondo dello scafo 
é tutto ricoperto in compensato 
da 0-8 mm.

Le pinne sono profilate con an 
biconvesso asimmetrico e sono co- 
struite con un longherone in tiglio 
e centine in bals« suecessivamente 
ricoperte con tavolette di balsa da
1.5 mm. Quando lo scafo é com- 
pletamente finito e le varie parti 
montate compreso il motore ver- 
rå immerso nell’acoua per trova
re la linea di galleggiamento la 
ouale servirå ner stabilire l ’altez- 
za alia ouale verranno flssate de- 
finitivamente le oinne.

L ’ordinata narafiamma del ca
stello motore é in compensato 5 
strati di 2 mm. il bordo d ’attacco 
e d'nscita della ninna che porta 
l ’ala ed il .castello motore, sono 
in compensato 2 mm 5 strati.

L ’incidenza alare é di j- 1.50, 
ouella del piano orizzontale 0°· '

Lå capottatura del motore é co- 
stituita da gin’anello di balsa sa- 
gomato e ricoperto da compensato 
di 0 8 ed é in 3 pezzi per poter e- 
ventualmente ispezionare il motore.

L'ala ed i piani di coda sono rl- 
coperti in carta pergamina da. du. 
olicatori verniciati con nitroceUu- 
losa trasparente mentre lo scafo e 
la pinna sono ricoperti in seta 
tesa con emmillite e verniciata con 
3 inani di nitrocellulosa colorata.
. per tutti gli ulteriori cbiarimen- 
ti. chi si accingesse alla sua co
struzione, puö rivolgersi a

Valemtinsig Silverio. via Carduc- 
ci. 10 - Fiume.
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Le gare per la prima edizione 
della « Coppa Tevere ». of lert a dal 
sig. Van de veide. si sono svolte a 
Roma. nei giorni 27. 28, 29 giugno. 
accoppiate a quelle valevoli per la 
assegnazione della « Coppa Aero- 
Club di Roma ». messa in. palio dal- 
rottimo col. Giuliani. La prima si 
imperniava sulle categone modelli 
a volo libero-, la seconds era ri- 
servata ai telecomandati e motomo 
delli-

All’appello lanciato dal C A R- 
banno risposto le squadre e gli 
aeromode LI 1st i di Ancora,· Napoli. 
Viterbo, Bologna. Pisa. Venezia, 
Trieste: tutta la gara avrebbe potu- 
to avere un -successo migliore se la 
lent-ezza della FANI non avesse 
apportato un ritardo notevole nel 
lancio pubblicitario e se il tempo 
fosse stato un οό pifi favorevole.

Domenica 27 giugno si sono svol- „ 
te le prove per i modem teleco- 
mandati. sul piazzale Apollodoro, 
che per l'occasione era stato pit- 
turato di bianco in eeni direzione.
I concorrenti, in grande maggio- 
ranza, ci sono apparsi non. molto 
preparati: ognuno doveva ancora 
effettuare troppe prove, dato che 
i motori, salvo cjualche eccezione. 
non erano completamente a punto. 
Umo degli unici veramente a posto, 
bisogna dirio, si ft dimostrato il 
romano Ridenti che. presentando 
due modelli si ft piazzato al l- e al 
2. posto. Notevoli le doti del mo- 
dello vincitore, munito di carrello 
retrattile. col motore completamen
te carenato, costruzione e flnitura 
veramente impeccabili. L altro era 
un veterano di molte battaglie, che, 
perö, ha saputo ancora imporsi con 
onore. Gottarelli e De Mori di Bo
logna presentavano un be] model- 
lino, anch’esso col G-16 di dimen- 
sioni molto ridotte e ben rifini· 
to, che avrebbe potuto meritare 
qualcosa di .pifi di un terzo po
sto: ad ogni modo nessun motore 
in volo si puó dire che sia stato 
completamente a punto, e auindi 
ogni giudizio ft incerto- Canestrell: 
presentava il sno solito Me Coy 29. 
che perö auesta volta non ha vo
luto saperne di andare bene, e non 
ha nemmeno raggiuntp i cento al; 
Bora. Poddá ě scnsahile. dato che 
montava un G.14 di vecchia memo· 
ria. Ridenti si esibiva ancora con 
un modello montato dal -nuovo mo
tore ZEUS C-6. che si ft dimostrato 
ottimo per potenza e regolaritä. U 
monfalconese Mauri era l ’unico a 
lanciare e auindi a vincere in ca- 
tegoria A. col suo bel modelllno 
montato dal Pipa 3. Ha presiedutp 
la giuria il col. Giuliani.

Lunedi 28 giugno si ft svolta, al 
campo della Marcigliana. la gara 
per i. motomodelli a volo libero. I 
tempi segnati sono stati in media 
altissimi grazie forse alia discre- 
ta presenza di termiche: ma anche 

{confines a peg. 306)

Dali'alto in basso :
I . li tele di C anestre lli - 2. Ridenti 

con ii modello vincitore* - 3. II modello 
ad elastico di C e rs  ni. - 4 Un concor- 
rente cat. elastico sia ca rica rd o  la ma- 
lassa - 5 . Un decollo del modello di Fran- 
zo l - 6 . Naldoni presents it suo modello
7 . Un decollo del modello di Ridenti -
8 . Una bellissima riproduzione del viter- 
bese F rillic i.

MOTOMO 
DEllO

Ho il piacere di presentarvi U 
mio ultimo molomodello, che do-, 
veva iportare al Ooncorso Naziona- 
le 1947. ma che non feci In tempo 
ad ultimare La prima gara cui 
partecipft il .. KL. S3 » fu il Trofeo 
Vesuvlo a Napoli, perft non era an
cora completamente centrato, e do
veva. auindi essere lanciato col mo
tore a regime piuttosto basso; tut- 
tavta si piazzft al 3° posto con il 
discrete tempo di 2·30” segnato con 
20” di motore, in assoluta mancan- 
za di termiche.

Riportato a Roma .partecipo il 25 
apríle alia Gara di PTlmavera, e 
sebbene (non avendolo plít prováto) 
ancora non mi fidassi a dare il 
massimo al motore (che ha una tra- 
zione di circa 900 grammi, mentre 
il modello ne pesa 600), si classi
fied) iprimo su nove concorrenti, con 
il tempo massimo di 3Ί8” .

partecipft poi all'esibizione aero- 
modellistica durante la Giornata 
Azzurra» del Messaggero. durante 
la auale scomparve alia vista dopo 
circa 10' di volo. Fortunatamente 
due giorni dopo fu ritrovato a cir
ca sei chilometri dal pento di par- 
tenza.

In vista della Coptpa Tevere. che 
é stata rimandata a cansa del mal- 
tempo, ho terminato il centraggio 
del modello e ho constatato che. 
malgrado 1 miei timori. esso sop- 
porta benissimo l ’esuberanza di .po- 
tenza e sale regolarmente in can
dela virando leggermente a sini
stra. La sua velocitå ascensionale 
ft stata valutata a circa 8 metri al 
secondo, mentre i tempi segnati de- 
notano trn rapporto tra il tempo 
di motore ed il tempo totale di 
volo di circa 1:10. passo ora alia 
descrizione-

Vala ha una apertura di cm. 160 
con allungamento 9 e con 27 dmq. 
di superficie che dänno un cacrico 
sui 22,5 gr/dmq. Il prolilo alare 
é il Saint Cyr 34, che credo non 
sia mai stato usato nei modelli vo- 
lanti e che ft stato esperimentato a 
Roma da me e da Janni e che si 
ft dimostrato adattissimo ai moto
modelli con esuberanza di potenza. 
Si tratta. infatti. di un profilo mol
to sottile (8%) e poco concavo, di 
altissima effleienza, che offre il no
tevole vantaggio di non presentare 
un forte momento cabrante sotto 
la trazione del motore Si puft cosi 
ottenere abbastanza facilmente una 
salita stabile e velocissima. mentre 
la planata rimane assai buona an- 
ebe se un pft veloce, e il modello 
sfrutta facilmente aualsiasi corren- 
te ascendente. Costruttlvamente, 
l ’ala ft formata da un longherone a 
cassetta. riravato da due striscie 
di tranciato da i mm. e da due 11- 
stelli di pioppo 3x3: va rinforzato 
all'attacco, da'-a l'esigua altezza 
(mm. t3) permessa dallo spessore 
del proftlo. Il bordo d’entrata ft un 
3x3 di pioppo messo di spigolo. il 
bordo ďuscita ě un 3x12 di balsa 
duro. Le centine sono in balsa da 
mm. 2, tranne la prima, che ft in 
compensato da 1, rinforzata con li- 
stelli di balsa incollati lateralmen
te. Degli ampi triangoli di balsa da 
tr e mm. rlnforzano le code delle 
centine ed il loro attacco col bor- 
do d'uscita· Le baionette sono due 
stecche da busto in acciaio alte 
mm. s.

11 piano orizzontale ha una aper- 
tura di cm 69, ed una superficie 
di dma 9. ed ft costruito analoga- 
mente all’ala. Longherone a « C » 
con una soletta in tranciato da 
mm- l e due 2x2 di pioppo; hordo 
d’entrata 2x2 di pioppo a spigolo. 
bordo d'uscita in balsa 3x12. Cen

íme di balsa da 1,5. prolilo piano 
convesso con spessore massimo 8%.

La deriva ha il longherone iu 
compensato da nun. 1, il contorno 
in balsa e, delle due centine. quel- 
la d ’attacco ft in compensato da ,i 
e l'altra in balsa da 1,5. Profilo bi- 
convesso simmetrico, spessore 1291.

La fusoliera ha una lunghezza 
tuori tutto di cm. 84,5: piuttoste 
corta, come si vede ,ma malgrado 
cift, come ho giå de tto ,il modello 
Ua una stabilita piu che sufiiciente. 
Essa ft costruita a traliccio. con 
quattro listelli 4x4 di .pioppo, tra- 
versini e controventature in balsa 
duro 3x3. Anteriormente vi sono 
tre ordinate, di cui la prima e la 
seconda sono in compensato da 1,5 
a 5 strati, e la terza in compensa
te da mm 1. Le longherine sono 
in faggio 10x 12. e sono rastremate 
a zero nella parte interna alla fu
soliera, sia in planta che in spes
sore; si ottiene cosi un notevole al- 
leggerimento senza diminulre la ro- 
bustezza. La seconda ominata por
ta la cassetta per il carrello sfila- 
bile e queila per le baionette La 
pinna ft formata'dal prolungamen- 
to della seconda e della terza or- 
dipata da tre centine in compen
sate da mm. i, da un bordo di 
attacco e da un bordo d ’uscita· Il 

’ tutto ft ricoperto in compensate da 
mm. i. Si -ottiene cosi una pinna 
di una rohustezza e rigidita ecce- 
zionali,. con un peso relativamente 
basso. Per mettere in opera il com
pensato é necessario bagnarlo e te- 
nerlo in forma con una robusta le- 
gatura.

Rieinpire poi con pannelli di bal
sa, come da disegno, lo spazio tra 
la prima e la quinta ordinata. Il 
motore, che ft un « ELIA » prima 
serie, ft carenato fino agli scarichi 
con una cappottina ricavata da un 
blocohetto di balsa, e inferiormen- 
te da una careratura formata da 
tante tavolette di balsa clue si in- 
castTano tra le alette e che raccor- 
dano il cilindro al serbatoio, for- 
inando un corpo unico a forma di 
centina- Il carrello ft in filo d ’ac- 
ciaio da 2,5 ruote lenticolari in su- 
ghero con anima e guancstte late
ral! in compensato da l. La rico- 
pertura della fusoliera ft in caTta 
Diplom papier 40, verniciata son 
una mano di collante e una di ni
tro colorata (l'originale era bleu): 
queila delle ali e dei timoni ft in 
carta pergamina rossa verniciata 
con una mano di nitro traspa- 
rente-

L'ellca consigliata ft da cm 34 
di diametro, passo 16, con pala lar
ga circa cm. 3.

L ’ala va montata con circa 2 
gradi di tncidenza. ed il limone a 
zero. In queste condizioni il model
lo dovrebbe risultare centrato, 
col baricentro al 65% della corda 
alare Se non fosse centrato. va- 
riare l ’incidenza del piano di quo
ta senza spostare la posizione del 
baricentro da queila soprainidt- 
cafa.

Il motore deve avere 4 o 5 gradi 
di incidenza negativa e nessuna 
inclinazione laterale-

Nei nrimi ianci regolare il mo
tore a basso regime e aumentare 
gradatamente. Ricordare che il mo
dello deve salire virando legger
mente a sinistra, e fare attenzicř 
ne che la Virata non diventi ecces- 
siva. Quando l’avrete centrato col 
motore al massimo vi potřete go- 
dere delle velocissime salite. segui- 
te da lunghe planate- Pero ·. atten- 
zione alle termiche!

LORTS KANNEWORFF 
Via G. sommeiller. 25 - Roma
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D ell'a llo  in basso :
II moioscafo con motore Della 2 , del 

romano Sebastiani.
Una belle riproduzione del lorinese 

Castagna.
II "C o n te  Rosso „  scale 1 :4 4 5 , di 

A lberto Varria le  fNapoli).
II lele di Gottarelli e de Mori 3° cla- 

sificato a lia  Coppa A ereo  C lub di Roma

Umberto De Vita, Roma. — La 
tua domanda ě un rtó strana: vuoi 
costruire uno yacht radiocomanda- 
to? Non scherziamo. puo essere in
teressante un modelio di nave a 
motore, munito di radiocomando, 
ma non una barca a Tela. E ciö 
per diverse ragloni, prima Ira tut
te auesta. le evoluzioni di un cut
ter sono poche e difflcili a eseguir- 
si con comando a distanza. Tutto 
cio a parte 1« difficolta costruttive 
proprie del radiocomando. τ mate
rial! occorrenti non si trovano, e 
quel poco Che si trova costa un 
occhio. Ad ogni modo gualcosa ě 
stato pubblicato nei numeri scor- 
si, esattamente nel 3 e nel 10: in 
uno dei prossimi numeri ne ripar- 
leremo Saluti.

Scl-pioni nestriero, Ortona. — Ab- 
biamo provveduto ad inserire il 
suo nome nel nostro schedario. le 
cui proporzioni aumentano a vista 
d'occhio. Compllmenti ed auguri 
per la sua attivita di modellista 
ferroviario: ci faccia avere del buon 
materiale (schizzj e foto, ma buo- 
ne) sulle sue costruzioni. lo pub- 
blicheremo volentieri. Saluti.

A coloro cbe si chiederanno co
me mai, tra le molte deviazioni del- 
i ’aeromotdellismo. io ne abbia scel- 
tp proprio una cosi poco sportiva, 
rispondo cbe sono subentrate ra
gioni personali. in contrasto con 
i miei gusti, ma cbe inflne hanno 
avuto la prevalenza. Prendano per
ete costoro il fatto compiuto men- 
tre io passo a descrivere la mia 
opera. La carrozzeria é in segato 
di pioppo; da 5 millimetri le flan- 
cate, da 7 il tetto. La stuccatura ě 
fatta con miscela di eollante e tal- 
co la verniciatura con vernice Le- 
chleroid a spruzzo ispruzzatore del 
Flit). Lo chassis ě formato da un 
piano di abete da 10 millimetri 
sul quaie e montato l'asse posterio- 
ge delle ruote, che é flsso (non gi- 
revole), e il gruppo sterzo anterio- 
re- Dietro l'asse posteriore & siste- 
raato il motorino (un tengicristallo 
da 6 v· opportunamente modificato) 
cbe comanda una sola delle ruote 
Dosteriori con trasmissione a pu- 
legge. Lo sterzo e coptrollato da 
uno dei trolley in modo che la vet- 
tura venga richiamata sotto la ver- 
ticale dei mi, ogni volta che se ne 
allontani. Le ruote sono pneumati- 
ci n. l montati su cerchi di cilie-- 
gio. I flli della linea sono costitui- 
ti da spezzom lunghi 50 centimetri 
di tondino di ottone da 3 mm., ac- 
coppiati con traversim isolanti 
(cartone bachelizzato. fibra. o an- 
the legno) e ricavati al tornio, ma. 
schi da una parte e femmina dal- 
l ’altra, in modo cbe si possano in- 
fllare nel montaggio senza che la 
linea presenti asperitä che possa
no causare scarrucolamenti. I pa- 
letti che sorreggono la linea sono 
ip tondino di pioppo da 6 mm., i 
bracci In compensate da 1,5 mm. e 
i piedistalli in piombo fuso del 
peso circa di due etti ciascuno. Ho 
dovuto sietemare i trolley cosi 
avanti per avere un richiamo tem- 
pestivo dello sterzo ad ogni sban- 
damento· un moglior rendimen- 
to si otterrebbe se le gole dei 
trollep iossero sulla verticale per 
le ruote anteriortl ii motorino é 
state sistemato motto indietro per 
lasciare il piů leggero possibile il 
ponte anteriore, onde non. ricbie- 
dere dal congegno di sterzo sforzi 
eccessivi· La mota motrice ě una 
sola, per evitare le complicazioni 
del differenziale. o un cattivo ren- 
dimento nelle curve, se le ruote non 
fossero indipendenti. L ’intera pista 
é i unga otto metri. ha forma el- 
Jittica ed é costituita fda anattrd 
elementi rettilinei e dodici curvi. 
Un trasíormatore con dieci prese 
intermedie fornisce tutte le ten- 
sioni da tře a dieci volta.

La cosa piů delicata e senz'altro 
la piů difficile a costruire é il 
gruppo-sterzo. Esso consta di un 
trafllato di alluminio a y (fig. 1) 
dello spessore di 1,5 mm. che co- 
stitulsce il supporto dei semiassi. 
truesti sono ricavati al tornio da 
un tondino di ottone da otto mil
limetri seconJdo le fasi illustrate 
(flg. 2)· Ciascun semiasse. inoltre, 
sara corredato di una piastrina di 
ottone da 0,5 mm. (flg. 3) la guale 
ya montata come mostrano le figu
re 4 e 5· i due bracci delle pia- 
strine, uniti mediante un’asticciola 
di alluminio o di ottone, sincroniz- 
zeranno i movimenti dei semiassi 
(flg. 6). I perni principali dei so- 
ai'assi sono due ribattini di allumi- 
nio da 3 5 mm.· i pernetU dell’a- 
sticciola due ribattini pure di al
luminio da un minimetro. L ’astic- 
ciola porta una piccola vite a fer
ro da 2 mm- posta con il garn bo 
verso l'alto. Su auesta vite si infila 
il forchettone che. solidale con un 
trolley, trasmette i movimenti di 
questo alle ruote (flg. 7). Il for

chettone ě costituito da un. tubo di 
ottone del diametro esterno di 4 
mm. cbe suiperiorisente é solidale 
(avvitato e .pol saldato) con 11 por
no di un trolley, inferiormente é 
mfilato su un cbiodo che emerge 
dallo chassis del filobus. . La iOr- 
cbetta vera e propria ě in lamie- 
rino d iottone da i mm. ed ě sal
data a auesto tubo. Variando la 
lunghezza della lamierina-forchet- 
ta. si varia il rapporto di movi- 
fnento f r a . il trolley, e le ruote: 
precisamente, se si fa una forchet- 
t a moltolunga .si avrä una mag- 
gior sensibilitä nello sterzo (per 
sensibilita intendasi 11 rapporto: 
movimento ruote/movimento trol
ley. CiO portera a brusche richia- 
mate e curve ineleganti. a scatti a 
destra e a sinistra. Se si fa la for- 
chetta molto corta. si avrå il fe- 
nomeno inverso: sterzo poco sen- 
sibtle, lenti richiami. curve molto 
larghe con pericolo di scarrucola
menti· li medesimo discorso va ri- 
petuto al contrario per le piastri- 
Pe del semiassi: piů sono lunghe. 
meno sensibile ě lo sterzo, e vice- 
versa. Queste due dimensioni (lun- 
gbezza della forchétta e lunghezza 
delle piastrine) debbono essere in 
armonia tra loro. tanto da dare 
il massimo sterzo alle ruote quan- 
do il trolley ha ragøiunto l'anpolo 
limite di escursione consentito dal
la sicurezza di non scarrucolare. Il 
massimo angolo di sterzo e la sua 
sensibilita. saranno poi in armonia 
con le curve che si vogliono com- 
piere. Le misure proposte dalle ta- 
vole sono ottime per curve del dia
metro da un metro e mezzo in su- 
Volendo fare curve piů strefte, bi- 
sogna aumentare l'angolo di sterzo 
(che neU’esemplare descritto ě di 
circa 25°) e aumentare un poco la 
sensibilita (allungando il forchet- 
t one) ■

Altra parte delicata sono i trol
ley. Essi sono eguali. tranne il fat
to che uno é solidale con d'asta 
<Jel forchettone Γaltro ě folie. Il 
trolley consta di tre parti, base, 
asta e gola. La base (flg. 8) é in la- 
miera di ottone da 0.5 mm. ad es- 
sa & saldata nna vite cbe fa da 
perno e che va infilata In una boc- 
cola posta sulla sommita del tetto 
del filobus E’ pi errata ad angolo 
retto sul davanti dove in quattro 
buchetti da 1 mm. sono agganciate 
quattro piccole molle a spirále 
che tendono rasta del trolley verso 
l ’alto secondo lo schema 9. Ai lati 
la piastrina base ě ripiegata ver
so l ’alto *■ in modo da avere le 
due orecchiette che portano il

perno dell'asta (flg. 7). L ’asta é un 
tubo di ottone del diametro ester
no di quattro millimetri: alls base 
ě íorata in modo da alloggiare il 
pernetto; piů in alto porta infl- 
lato un cbiodino piegato a eancio 
al quale viene assicuTato il gruppo 
di quattro molle. Alia sommita ter
mina con una piastrina saldata 
che porta anche la boccola per la 
gola girevole (flg. 10). La gola in 
ottone é iliustrata nella flg. 11 e 
porta saldato il pernetto che si 
infila nella boccola dell’asta. La 
flg. 12 illustra il particolare degli 
attacchi della linea aerea·, per gli 
elementi curvi 6 consigliabile uno 
scaletto di montaggio che garan- 
tisca ugual raggi o di curvatura in 
tulti i pezzi. li trasformatore deve 
essere costruito appositamente se
condo il consume ed ίΓ voltaggio 
del motorino- Io ho applicate un 
motorino da circa sei ampér ma a 
coloro che dispones sero di molto 
spazio ove montare la rete aerea 
consiglio un motore piů potente 
ner avere nei rettilinei una velocitå 
piů grande Nel mio esemplare la 
massima é di un metro al secondo. 
Si capisce ohe Der velocitå di· or- 
dine superiore bisognera usare 
particolari accorgimenti. il trol
ley dovrå essere spostato ipiů avan
ti in modo da avere il massimo 
rendimento, lo sterzo sarå poco sen
sibile in modo da evitare assolu- 
tamente bruschi richiami. le ruo
te dovranno essere curate in modo 
particolare. Delle sospensioni ela- 
stiche saranno utili e una propul- 
sione a mezzo di una sola ruota 
non sarå piů consigliabile. Ii aue
sto caso perö le difficoltå. che gia 
Sono molte. aumenterebbero come 
é facile immaginare. La parte piů 
importante in auesta costruztone é 
il sistema di eruida automatica. 
sistema chq. opportunamente per- 
fezionato, potrebbe seTvire per altre 
applicazioni, come, per esempio, in 
quelle piccole autovetture da cor- 
sa che. in mancanza di niste si é 
costretti a far girare attorno a 
tno’ di « U Controll ». Non voglio 
popů divagare dal mlo tema, e. 
dato che questo ě finite non mi 
resta che salutarvi distintamente· 
Se la cosa piacesse a qualche 
fabbricante di giocattoli, mi scri- 
va, e sarö contento di intender- 
ml con lui per una riproduzione 
in serie o ner la cessione del bre- 
vetto. L'esemplare descritto é in 
vendlta presso Ditta ■< De Sanctis > 
— Via veneto - Roma.

FRANCO CAVALLOTTI
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Přemetlo che la costruzione della 
mla mácchinetta non ě tm lavoro 
adatto per chi ě completamente di- 
giuno di m odeli ismo in «enere e 
dl meccanica. dato che essa rlchte- 
de tma čerta precisione dl lavora-

alltunlnlo di tale diametro, se dual 
cnno ne avesse a disposlzione. La 
víte a calotta. cbe blocca 1 due 
dlachl comprlmendo 1'aeelio dl 
gemma, dovra essere fatto dl ot- 
tone. o dl ferro mal di allumlnío, 
perché to stesso ho dováto amara-. 
mente constatare che in una prova 
nna delle quattro viti ml si e spez- 
zata. E' necessario, lnoltre, assi- 
curare tutte le viti della macchi- 
na contro lo svltamento spontaneo 
dovnto alle vibrazionl del motore, 
ed ln partlcolar modo auelle del 
disc® Interno delle mote, quelle 
delle scatole del cuscinettl a sfere 
e ouelle a calotta cbe ho nomi
nate piti sopra. Per auesťultima

consiglio dl metter un grano fllet- 
tato da 0 2 MA entro ad uno del 
dne íorelltnt che servono a strln- 
gere tale víte.

II motore sistemato a hordo a 
1’EUurn c. 6. Esso vlene slstemald 
orizzontalmente medlante un sup
porte in allumlnío composto dl tře 
pezzl. La parte centrále, a  forma 
dl forch,etta, ě rícavata da una 
lamiera dl dural dello spessore di 
mm. 4 sulla ouale é flssato il mo
tore; ad ambedue i lati vengono fls- 
sati due pezzi dl angolare di allu- 
minio da mm. 30 di lato, bloocatl 
con chlodt pure di · allumlnío. come 
da dlsegno. II supporte cosi for
máte ě flssato allo chassis medían- 
te bulloncinl da O 4 MA. Durante 
la costruzione di tale supporte si 
dovři faře attenzione che tra 11 
piano di appoggio del supporte, 
cioě delle due all degll angolari, 
e l'asse medio della forchetta, rí- 
sulti un angolo dl 3®30’ Tale sup
porte, pero. non i  sufficiente a 
blocca re completamente il motore 
quando e in moto·, perciů ě neces- 
sario mettere una fascietta di al- 
luminio dl i mm. di spessore alia 
estremlta del iportasse del motore, 
in corrispondenza. cloé .del volá
no- Sotto a queeta. dato che tale 
sopporto risulterebbe a shalzo, é 
necessarlo mettere un tassello dl 
allnmlnio opportunamente aggtu- 
stato e blocca to nel giusto posto 
i medlante una vité che si tlreri dal 
di sotto. n  voláno ě in ferro, e 
pesa kg. 0.35. ha un diametro ester- 
no dl 50 mm. ed una larghezza di 
fascia di 37 mm. Pér quanto rl- 
guarda la írlzlone. dirO che ě for- 
mata da tre pezzl principalt L ’al- 
bero, che ě in acctaio dolce ed íq 
un solo, pezzo, ft format» da un 
tratte cillndrlco calihrato; vlene 
quindi la traversa con alle estre- 
mlti le due scanalature che rice- 
veranno le leve della írizione, quln- 

un altro tratte cillndrlco del

zione dei vari organ i e di mon- 
taggio. lo  chassis ě costituito da 3 
tavolette. di íaggio dello spessore 
di 12 mm- quale la parte centrále, 
che dovři ricevere 11 motore e 11 
seíbatoío, si trova piů hassa delle 
altre due. esattamente dello spes
sore di tale tavoletta. allo scopo, 
questo. di plazzare il motore piů 
basso possibile onde ottenere uh 
maggior abbassamento del barlcen- 
tro della lntera vettura. oitre a 
questo vantaggio ne ottentamo un 
altro, non meno Importante, quel- 
lo cíoě di poter reallzzare una car- 
rozzeria molto bassa. Le tre tavo- 
lette sono unite nelle loro sovrap- 
poslztoni medlante tre bullonclni 
da O 3 MA. sla nella parte ante- 
rlore che posterlore Come Tisulta 
dal dlsegno, le due tavolette ester- 
MO portano rispettlvamente le due 
‘Scatole del cusclnetti a sfere entro 
i quail girano gll alberi delle mo
te. Tall scatole sono ln allumlnío 
tornlte ed opportunamente sagoma- 
te: ognl scatola 6 flssata allo chas
sis mediante dUA bullonclni da O 
3 MA. Gll assail sono rlcavatt da 
un trafllato dl ferro da O 6 mm 
ed opportunamente aggiustati. Έ’ 
superfluo dlre che tanto la lavora- 
zione delle scatole quant oquella 
degll assali deve essere fatta con 
la masslma precisione. dato che su 
questl pezzi devono essere montati 
1 cusclnetti a sfere. Tali cuscihet- 
ti sono ad un semplice giro dl 
sfere. e delle seg. dimension!: dia- 
metro est. mm. 19 interno mm. e, 
larghezza mm. 6. e si trovano cq- 
monemente ln commercto. Le mo
le sono costmlte in tre pezzi; la 
eopertura é in gömma plena, e si 
poo trovare in qualcbe negoOo dl 
gtocattolt ben rtfornito. Questo

anello dl gomma dovri portare, 
nel diametro interno, una linguet- 
ta a forma triangolare, come rl- 
sulta dal dlsegno .che serve da 
bloccaggio tra i due dischi· E' 
necessarlo che la gomma sla dura, 
ad evltare la splacevole sorpres^ 
dl veder partire una eopertura 
quando la macchlna i  ln corsa e 
ció a causa della estenslone dovuta 
alla forza centrifuga -In un primo 
tempo avevo costrulto 1 due dischi 
internt delle mote in silumln. ma 
ho dovnto rlfarli ln bronzo. dato 
che ln lega lengera la filettatura 
della vlte dl bloccaggio sull’al- 
bero non reggeva, ed in piů H foro 
calibrate con troppa facilita si de- 
formava, mettendo la mota fuart 
centro .n disco interno, in vece, poů 
essere benlsslmo costrulto ln silu- 
mln o megllo ancora in trafllato dl
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diametro di mm. s, al auale se· 
guono, distanziati di mm. 7 tra 
le taccie interne due dischi. Nel 
disco interno .cioé auello verso il 
supporto. che é dello spessore di 
mm- 3, sono pratlcate. in corri- 
spondenza delle fresatnre della tra
versa due scanalature di larghez- 
za leggermente superiore al diame
tro M ie  leve della trlzione. Il di 
sco esterno, invece, é dello spessore 
di mm. 15. e non ha nulla di par- 
itcolare- Nel tratto di albero tra i 
due dischi é praticato un loro at- 
traverso il auale dere eiocare la 
molletta che provoca l'attrito lni- 
zlale della frizione. Le due leve so
no ricavate da un trafllato 'di ter- 
το opportunamente tornito ed ag- 
giustato. Qpeste portano. all'estre- 
mita opposta del loro centro di 
oscilla2ione, dne vasenette di lamie- 
rlno di ottone. che dovranno es- 
sere solidali con la leva, nel loro 
Interno verrå iorzato un blocchet- 
to dl gamma dura. Bisogneri iare 
attenzione che le suddette vaschet- 
te non sfreghino contro le pareti 
interne dei due dischi. ma siano 
Ubere di giocare senza toccarle. Il 
suipporto della frizione é fuso in 
silumin ed opportunamente lavo- 
rato onde rtcevere i due cuscinettl 
a sfere che saranno distanzlati il 
piů possibile tra loro ad evitare 
ogni oscillazione snll’albero. L'e- 
ventuale uscita del cusclnetto 
esterno dail’alloggio del supporto 
sara Impedita mediante un anelll- 
no spaccato dl acciaio armonico. 
La narte delicata ě l ’allneamento 
tra motore e albero della frizione.
i auali hanno, come si é detto. 
l'lnclinazione di 3°30'. Tale anyolo 
dovrå intersecare esattamente i'as- 
se motore-frizlone con auello delle 
ruote nosteriorl. per ottenere fale 
alllneamento ml sono costruito un 
tampone di legno, bloccahile nel 
diametro interno del voláno da una 
parte, e dall’altra nell’interno del 
supporto della frizione. Natural- 
mente. durante tale lavoro albero 
e leve vengono messe da paTte. 
Bloccando il motore neUa giusta 
posizlone, si agglusta il mano di 
aopoggio del supportino togliendo 
spessore od aggiungendone flno ad 
ottenere l'alllneamento esatto Si 
smonta dl nnovo il 'tutto. si toglie 
il tampone, e si fa il montaggio 
definitivo

Gli ingranaggi conic! hanno un 
rapporto di trasmissione l 1.5. Es- 
si sono in bronzo. ma sarebbe me- 
glio poterli avere in acciaio. per- 
chě resisterebbero maggiormente 
all’usura Dna parte essenziale per 
il buon funzionamento' dell’intero 
complesso ě la lnbnficazione di tali 
ingranaggi Pensavo di racchiuder-
ii in una scatola a bagno d'olio, 
ció mi comportava un lavoro enor
me e con non lievi difficoltå· Ri- 
solsi il problema in un modo sem- 
Dtice ed efficaciasimo. Convogliai, a 
mezzo di un tubo i gas di scarico 
dei motore sulla coppia conlca. 
Ocmi modellista che abbia avuto

a che fare con i piccoli diesel sa 
auanto olio viene emesso attraver- 
so le luci d iscarico" e con auesto 
ho potuto ottenere una perfetta 
lubrificazlone. 311 ingranaggi sa
ranno fissati sui rispettivi alberi 
mediante viti. assicurate contro lo 
svitamento spontaneo. il serbatoio 
0 In lamierino di ottone saldato a 
stagno, e a forma di parallelepi- 
pedo. sulla parte superiore ě siste
mato un tappo di dimensioni ab- 
bastanza grandi ciö æ r íacilltare 
il riempimento. piů avanti un tu- 
bicino piegato a « U » serve da sfo- 
go d’aria. Sotto ě rieavato il poz- 
zetto per la presa di miscela che 
va al motore mediante un tubtei- 
no sterling, che attraversa la ta- 
voletta dello chassis e flnisce alia 
presa del carburatore. In corrl- 
spondenza dell'asse longitudlnale 
della macchina, e precisamente ai 
due estremi. sono fissati 1 perni 
di centramento della carrozzeria 
stessa- I  perni. con le relative boc- 
cole, si possono trovare presso i 
modellisti che costruiscono I mo
delli da fonderia. τ ganci invece 
sono rlcavati da lamiera di dural 
da mm 2 di spessore. Essi sono te- 
nuti a ebludere mediante una pic- 
cola molla come risulta dal di- 
segno. i mosebettoni del cavi sa
ranno fissati a due piastrine di du
ral da mm. 2 flssate con vttl in 
prossimita delle ruote

La carrozzeria é costitutta da 
piů pezzl dl cirmolo. lncollati e 
lavorati. I! pezzo principale é 11 
dorso, che parte dal radiátore ed 
arriva fino alla coda. Sui iatl di 
auesto vanno lncollati 1 pezzi for
manti 1 parafanghi. che saranno 
sbozzatl in precedents. Interna- 
mente saranno sistemati due tra- 
versoni che faranno da piano di 
appogglo allo chassis e porteran- 
no ie boccole dei perni di centra
mento e gli angolari per i ganci 
di hloccaggio. iDopo averla accura- 
tamente sagomata. la carrozzeria 
deve essere stuccata. posstbilmente 
a spruzzo, e aulndi vernlclata alla 
nitro. La mäccbina ""pesa kg 2.56 
in ordine di marcia

La messa in moto ě sempllcissi- 
ma: la solita ruota di blcicletta. 
data la possibilltå di togliere la 
intera carrozzeria: la auale si ap- 
nlichera in pochi second! dopo aver 
messo in moto il motore, e dopo 
avere accuratamente regolata com- 
pressione e carburazlone. Si pone 
auindi la macchina in terra, e la 
si abbandona con un pd di spinta: 
solo dopo un paio di giri la vet- 
tura avra raggiunto la masslma ve- 
locitå-

S1 raccomanda che il cavetto di 
acciaio adoperato venga collaudato 
ad almeno 50 kg. di trazione. il 
pilone dovra essere ben piantato in 
terra e ben staffato. Il cavetto ver- 
rå assicurato al cusclnetto a sfere 
montato snila sua estremltå

Non mi é riusclto di effettuare 
delle prove come avevo Intenzione 
di fare .data la mancaoza di una

terrazza o di una plattaiorma ab- 
bastanza grandi e suffleientemente 
levigate. Ho dovuto far girare la 
macchlnetta con soli m. 650 di 
cavo su un terreno tutf'altro che 
levlgato, ed in aueste corediziont ba 
segnato soltanto 75 km. orarl· ma 
In mlgliori condizloni si possono 
stcuramente superare gli 80.

Credo ebe ogni volenteroso e ca
pat» aeromodellista sia capace di 
reallzzare anesta macchinetta se 
QuaicuDO avesse dei dubbi su aual- 

uertlcolare duö scrivermi, e 
saró ben lielo di ooterlo aiutare.

CASANOVA PIERO 
Via Cadorna. 4 - Ancona

/ Z fa rů u U A r-a te
* A O  T O M  ODE L L  IS M o
A1 nostro motore occorre ora un 

voláno·, e noi cercheremo di calco- 
larcelo. sia pure con approsslma- 
zione. in modo da awicinarci, per 
auanto possibile alle dlmensloni 
giuste. afflnché. cioé non sia né 
■roppo pesante né troppo leggero.

In un automodeUo 11 voláno non 
serve unicamente a vincere 1 
puntl mortl del motore e a mante- 
nere costante il regime di rota- 
zione, ma anche a conferire una 
certa lnerzia che possa supplire. 
in determinate condizioni. alia per- 
dita di potenza del motore, dovuta 
alia dlminuzione del girl sotto 
sforzo A seconda della resa di .po
tenza che il voláno potrå därcl. la 
macchina avrå piů ° meno rapidy 
ripresa.

La formula approssimata per il 
calcolo é:

íá  cul

ο _ 2 G * L

in cui il L ■= lavoro. in kgm ; 
P = peso voláno (corona) in kg ; 
V = veiocitå in m/sec-, presa 
sul diametro medio della corona; 
G = costante cbe supporremo 
uguale a 9.8.

Applichlamo. per esenipio, tale 
formula sui nostrl tre motori da 
prendere in esame

OSAM G■ 18 - Classe A - cm. 3 — 
La casa costruttrlce ci då una po
tenza di 1/5 HP a 12.000 giri con 
elica, a 16.000 con voláno. Perso- 
nalmente posso dire di non aver 
visto aleun motore girare a un 
tale regime, comunaue, anche se 
riuscisse a raggiungerlo a vuoto, 
con un voláno proporzionato a 
tale scopo, la cilra non sarebbe 
di aleuna utilita al nostro calcolo, 
dato che sotto carlco il regime sa
rebbe ben lungi dat 18 000 giri

Durgjue. per essere ottimisti, 
oonsideriamo di ottenere dal 3 
cmc. 1J7 · 1/8 di HP ad un regime 
di 9 000 - 10 000 gtri.

Ora, premessl 1 dati suaccennati 
(scust la casa costruttrlce la mia 
incredullta dl cul sopra. Frossi- 
mamente forc iri dati precisi rile- 
vati al freno), dobbiamo pensare 
ad un fatto molto importante: 
conoscere esattamente la potenza 
del motore. Dana (2) rieaveremo 11 
peso della corona del voláno, perö 
il íattore L. cioé lavoro reso in 
kgm. dovremo diminuirlo del 40% 
per le perdite dl potenza, anche 
se il motore ha esattamente 1/5 di 
HP. (Il 60% di rendimento ě un 
mio da*o sperimentale. e credo di 
non essere molto lontano dal vero). 
Ma ora. a parte le discussioni sul
la maggiore o minore potenza del 
motore, diro solo che. con i dati 
di cui sopra. sono riuscito a far 
andare. ed anche bane. il mio 
Raclna Car. Tall dati sono stati 
riscontrati Delle peggiori condlzlo 
ni. cioé in fase di partenza·. in 
velocita il motore naturalmente. 
aumenta. ma nessuno puf> control- 
larlo esattamente.

Ponendo dunoue. L = 15 Kgm

col 40% — 9: D = diametro me
dio collare. m 0,060; N  = giri/mia. 
10 000, avremo che;

V  _ D *  N
— 6 5

= m/sec. 26.16 — Ouindi

p _  ^ 9 .6  X 9  _  >176,A
6 8 4 ,3 4  ~  6 8 4 ,3 4

=  Kg 0257 pari a cmc. dl ferro 
32,9. eculvalenti ad una seztone 
di collare era mm. 145 x K 5 . 
Tenendo conto cbe al voláno verra 
applicata La frizione centrifuga, 
comprendente alenne masse in al- 
luminio e relativi accessori. frre- 
mo il collare di sezione mm. 1.2 
per i2.

OSAM g . 16 Classe B - cmc 6 — 
Supponendo 1/3 HP. giri con vo
láno a vuoto 16.090. sotto carlco 
9.500, diametro medio = m 0.C66. 
V =  m/sec- 86. 60% = is Kgm-, 
si ha p -  cca Kg. 0.435. pari a 
cmc. 56 di ferro alia corona, cor- 
rispondent« ad una sezione di mm. 
Π5 X 17,5- In considerazione di 
auanto sopra, possiamo scendere 
a mm. 16 x 16.

KRATMO to - Classe c - cm. lo — 
supponendo HP 1/3 glrí a vuoto 
7.000, sOtto carico 5.800. 60% L =  15 
diametro medio = m. 0.060 V =  78.16 
m/sec., si ha p =  cca Kg 0530. 
pari a cc- 70 circa dl terro, equi
valent! a sezione mm. 16 x 16.

Come avete osservato, per otte
nere le misure dei voláni con i 
predetti calcoli. Tunica variazione 
sensibile si potra ottenere erran- 
do nell’interpretazione del regime 
di giri che essi forniranno. E' be
ne valutarli non troppo al ti, al- 
trimentl, siccome la veiocitå é al 
auadrato influlscono poi notevoT 
mente nel risultato finale, portan- 
dovi ad avere volaní troppo leg- 
geri. che daranno un brusco ar
resto dopo pochi metri di marcia-

Frossimamente vi presentero una 
tabella completa dei dat! dl po
tenza dei varl motori rilevata al 
frejlo, al diversi regimi di rotazio- 
ne. Coloro che vogllono conosce
re esattamente la potenza del lo
ro motore mi scrirano presso la 
poliregtonale, Sezione collaudl, tn 
Via Coroneo 14. Crieste.

Per la messa In moto del mo
tore in un automodello credo che 
tutti conoscano Tottimo slstema 
della blcicletta rovesciata. Per gli 
autoaccensione sarå una cosa un 
poco piů difficile .ma imprimendo 
uno strappo violento. con voláno 
godronato. vi si riesce ugualmen- 
te. Almeno fino ai 6 cc. vi ho pro
váto di persona·, non saprei con un 
10 autoaccensione· nella peggiore 
delle ipotesi resta la cordicella.

B CHINCHELLA

V i p rag hiam o v ivam anfe  di 
a cq u ls fa re  se m p ra  la  rlv ista  
d al m ad asim o g io rn a ia io . Ve  
ne p rag h lam o  nal vo stro  a  
nal nostro In te resse .

r
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Onu’«  noto, I diruttori generalmente lm- 
piegatl hanno lo scopo dl peggiorarne 
le caratterlstiche aerodinamíche limitando to 
tal modo La velocity limite to affondata e im- 
pedendo cosi al velivolo di raggiungere velocttA 
perlcolose per La robustezza del velivolo. Nel 
nostro caso potremo sfruttare tale pegglora- 
mento aerodinamico per dlmlnuire 1'efficienza 
del modello e cosi aumentarne 1’angolo dl pla- 
íiata. o in, altre patrole, aoc re soerne la vek>- 
citä dt discesa, Inřatti cmesta risulta dalla 
formula ·

v* =-k\lw:f-å> rn/9̂ í·
in cul é . λ

Ottenuto cosi Crx possiamo scinrierlo neila 
sonuna del coefliciente Cr, proptrlo del modello. 
e dl un altro termine Crd che raippresenta il 
coefllclente aldizionale fomito dai diruttori e 
che é preclsamente dö ohe mteressa precisare. 
Avremo.

Crx *■ C r*  C rd da cui:
Crd *Cr*-Cr

)ra abbiamo pure:

C r d « s - g - c r

,caríco alare £  m p rš  » 
denslta dell'aria

etficíenza massima del velivolo. 
Sostltuendo. al posto di E. l'espressione data 
q u i sopra otteniamo:

v* ̂  m/eec·

in cul s =  superflcie diruttori 
S =  aupervcie alare

Cr =  čoefflclente adimensionale di resi- 
stenza delle piastre plane.

In quest’ulttma equazione l’unlco termine 
incognito ě S, cloe 11 valore della superficle 
cbe dovremo dare al diruttori per ottenexe 
ouella tale velocltå di discesa Vyo cbe ci era- 
vamo preflssati. Essa rlsulta aulndi:

dalla quale si vede immediatamente come, au- 
mentando il Cr totale del modello. cresca la 
velocltä verticale dello stesso.

Tale aumento dl resistenza si puo ottenere ab- 
plleando i diruttori, i auall. aewendosi dopo 
un certo tempo di volo. potrebbero. se ben 
dimensionati. aumentare il Cr in modo cbe la 
vtítoclta di discesa del modello sla tale da su- 
perare to valore assoluto ouella ascension* <h  
qualunque termlca presemte. per cut 11 mo
dello flnirebbe neeessaxiainente col scendere e 
ritomare a terra. Vediamo come si puö ess- 
gutoe il calcolo di tali diruttori. Cbiamiamo 
Vyo la velocita di discesa cbe voguamo otte
nere e cbe poniamo per definition© magglore 
in valore assoluto di ouelle ascensional! deiie 
magglon termiche regi strate sul campo. Della 
formula precedente otteniamo che «»«s deve 
essere: -

% p ·  · V T  Ί Γ  Z v

in cui si o indicato con Crx il coefliciente adi- 
memsionale incognito necessario ner ottenere la 
xichiesta velocita di discesa. Da tale formula, 
ricavando crx, otteniamo:

ed o to tal modo determlnata. Tale superflcie 
døvrå poi essere suddivisa nel numero delle 
plastre dí cul si conslderano costttuiti i dirut
tori. Consideriamo ora un tito classico di dl- 
ruttore cost! tu tto da due o plů lastie plane 
emergen ti dallo speesore dell’ala in modo tale 
cbe tra il profllo dell’ala ed il loro lem bo piů 
vtcino ad esso ri manga una lieve fessura 
(Pig. 1) Tali diruttori sono appunto cbiamati 
■ diruttori a fessura E’ logico che essi sa- 
ranno posti simmetricamente sulle semlall per 
•vitare cbe l’aprlrsi di essi provocbi una vi- 
rata dä vellTOlo.

Essi pero potranno essere apclicati o solo 
sul dorso, o solo sul ventre, o contemporanea- 
mejite sul dorso e sul ventre del profilo, Que- 
st'ultima soluzione o auella normalmente usata 
sugli alianti. Vediamo ora auali possibility di 
applicazione si possono avere sui modelli. Il 
problema piů grave ed interessante é auello 
di fare In modo cbe il modello. aprendo i di- 
ruttorl, non varii le sue condizionl di centrag- 
gio. Vediamo quindi anzitutto. quali siano le 
cause cbe possono lar variare il centraggio del 
modello. Consideriamo il modello to volo con 
i diruttori chiusi ed osservlamo cbe cosa varii 
nell'tosleme delle forze cbe agiscomo su di esso 
neU 'istante in cui i diruttori si aprono. In 
tale istante una nuoya forza viene ad aggiun- 
gersi al sistema di quelle giå agenti, costltuita

dalla resistenza aerodinamica oflerta dai di
ruttori, Cbiamiamo F l ’intensitå di tale forza 
e consideriamo tre casi fundamentalt: CFlg. 21.

I. Il centro di pressione det diruttori CPd 
si trova nel piano definite dagli assi tra svet
sa ie e longitudinal« del modello. piano cbe na
tural mente passa per il bartoentro e cbe indi- 
chiamo con c.

II. Il CPd si trova al disotto dl tale piano p.
III. Il CPd si trova al disopra dello stesso 

piano p.
Net primo caso la torza F tende ad opporsi 

al moto del modello. aumentandone la resisten. 
za totale <di tale anmento di resistenza abbia
mo gia trattato precedentemente). mentre es- 
sendo nullo 11 suo btaccto di leva non si ge
nera aleun momento rispetto al barken tro ed 
il modello risulta ancora centrato. Nél secondo 
caso oltre all’aumento di resistenza, di cui al 
caso precedente, si genera un momento di in
tensita Ma-F.a, memento die tende a oicchiare 
il modello 11 quale, quindi, non risulta piů 
centrato. Nel terzo caso si genera pure un au
mento di resistenza ed· un momento il quale, 
pero, ě di intensita Mb-F.b ed é- di segno oppo
sto al precedente, tende cioé a cabrare il mo
dello il cui centraggio risulta comunoue com- 
promesso. Abbiamo cosi individuato il proble- 
ma che ci interessa, o, meglio, siamo giuntt 
ad indlviduare la fonte del problema, ed anebe 
a trovarne una soluzione. Infatti. diverse sono 
le soluzloni possibill. tutte tendenti allo sco- 
X) eomune: o di eliminare la causa, o di gene- 
rarne un'altra uguale e contrarla che valga ad 
eliderla. Per eliminarla la via ě lmmediata e 
consiste nei realizzare 11 primo caso contain- 
Diato. cioé ottenere che il centro di pressione 
del diruttori giaccia nel piano d degli assi tra. 
sversale e *longitudinale. Per ottenere tale con. 
seguenza si puö agire contemporaneamenie. e 
sulla« da stanza del centro di pressione di cia- 
scun diruttore dal piano p, e suUa superflcie 
del diruttori stessi. Questo naturalmente, si 
puö ottenere solo con i diruttori doppi, cioé 
postt sia sul dorso cbe sul ventre deJl'ala. Ie  
loro aree e le loro distanze dal piano indica
to sono comunque legate dalla relazione:

A ■ X +  B - y  =  O 
da cui:

A X =  — B ■ V 
ossia A . B =  y : x in cui:

A = area del diruttore superiore 
B =  area del diruttore inferiore
X = distanza del centre di pressione del di

ruttore superiore dal piano d .
V = distanza del centre di pressione del di

ruttore inferiore dal piano p.
Nel caso. invece. di diruttori poeti solo eul 

dorso o sul ventre dell’ala sarä necessario. 
perebě il centraggio del modello non muti con 
l'aprirsi del diruttori, che il centre dl pres
sione dei diruttori stessi giaccia nel piano p. 
Per opporre, invece. una causa antagonista si 
potrå pensare a variare l’incidenza del piano 
di quota, o a far spostare un peso nelT inter
no del modello, o ad altre simili soluzíonl. 
Vediamo ora come potrebbe praticamente esse, 
re realizzata la applicazione ad un modello. 
Intanto credo cbe il meccanlsmo di comanido 
sia universalmente da ricercarsi to un auto- 
scatto, od altro interuttore automatice a tem
po, che possa pero essere regolato per un tem
po sufficiente mente lungo (circa 5-6 minuti). 
Tali dispositlvl si possono trovare in com- 
merclo, o si possono fabhrlcare con varii 
metodi che non rientrano nella trattazkme del- 
l’argomento e cbe ognuno potrå immaginare 
per i i . suo uso particolare. Pure i sistemi per 
provocare la fuoriuscita del diruttori sono nu- 
merosi e possono far capo al due classic! si
stemi usati nei diruttori per gli alianti. tipo 
CVV e tipo DFS. Fra quest! il sistema. qui il
lustrate fa capo al secondo tipo. Tale sistema 
ě costitoito da due piastre disposte una sul 
dorso ed una sul ventre del profilo. perpendl- 
colarmente alia direzione di translazlone, to 
una fessura rlcavata nell’ala. Tali piastre sono 
collegate da due asticciole imperniate a meta 
in corriapondenza della mezzeria delio spes- 
sore alare. la quale giace nel piano v  deflnito 
precedentemente. Ciö per realizzare il primo 
caso piů sopra trattato. Esse oossono spostarsi 
con la rotazione delle asticciole e rientrare 
nello spessore alare (Fig. 3), o. uscime (Fig. 4) 
funzionando’ in tal modo da freni aterodlnami- 
ci. Una molla mantiene i diruttori in posizio- 
ne aperta. Vincendo la trazione di tale molla i 
diruttori possono essere chiusi ed in tale po- 
sizione essi vengono costretti da un fermo indi
cato in figura. Tale fermo é collegato all'auto- 
scatto mediante una cordicella. Ouando l'auto- 
scatto é  giunto a fine corsa sposta il fermo e 
libera i diruttori che. sotto l’azione della mol- 
la. si aprono con le conseguenze che giä ab
biamo visto,

F. CETTI sy.RBET.myi
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Tutti « l i  appassionati di navimo- 
dellismo potranno costruire senza 
Krandi difflcoltå. ed abbastanza ra- 
pidamente. auesto interessante mo
dello navigante di cutter, per il 
auale non occorre grande oompe- 
tenza in navimodellismo. basta un 
pö di buona volontå e di pazienza.

La chiglia, in un unico pezzo, la 
potřete ricavare 'da una tavoletta 
di faggio od ontano. dello spes- 
sore di cm· 1 e delle dimension! di 
cm, 46 X 10. Dopo averla tagliata 
secondo il disegno, rendetela acu
minata nella i>arte prodiera, e ' fa- 
tela piů sottile verso la poppa; 
quindi, con un traoano od un suc- 
chiello. praticatevi un ioro da mm. 
5 per il passaggio dell’asse del ti- 
mone. ed uno della stessa misura 
per la vite che deve trattenere la 
deriva. Modellate, ora. in una for
ma di creta o di gesso, la sagoma 
della chiglia, entro la quale cole- 
rete circa 400 grammi di piombo· 
Rifintte le eveDtuali sbavature, e 
praticate i fori per il passaggio 
delle viti: fori di diametro legger- 
mente inferiore a cuello della vite 
afflnché questa vi si possa awitare 
comodamente e durevolmente. Le 
viti dovranno essere in ottone, del
la lunghezza rispettivamente di 
mm. 35 e 25.

Potřete quindi passare al taglio 
delle ordinate, su compensate da 
mm- 4; esse sono in tutto, quat- 
tro. e vi occdrrerä una tavoletta di 
cm· ίο X S5. Dopo averle flssate sul
la chiglia, potřete incomlnciare la 
copertura dello scafo, per la quale 
operazione vi occorreranno 20 li- 
stelli di tiglio o balsa. da mm. 
1X 6, lunghi cm. 50. Servitevi di 
spilli ptr il flssaggio dei listelli sul
le strutture. flnchě il collante non 
avrä fatto presa. E' consigliabile 
applicare successivamente un listel- 
lo sulla fiancata destra ed tino sul
la sinistra, ad evitare deformazio- 
ni dello scafo. Ouindi, a forza di 
cartavetrata di grossezza decre- 
scente. llsciate bene e con cura. Ap
plicate quindi la coperta, che sarå 
in compensate da mm. i, o in mo- 
gano da mm. 2, dopo avervi prati- 
cato tutte le aperture per i bocca- 
porti e gi i alberi. Applicate quindi 
la tuga ed i boccaporti, 11 timone, 
e passate alia verniciatura. Date tre 
o quattro mani di vérnice alla ni
tro, dopo aver perö accuratamente 
staccato la superficie. dabando be
ne che non vi siano fessure.

L ’albero ě scanalato, e potřete 
realizzarlo con dei listelli di tiglio 
comuni ugualmente la boma. Fis- 
sate al loro posto gli alberi. le cro- 
cette. le sartie e le manovre, queste 
ultlme in cotone robusto· Der ulti
ma la vela. delle dimensioni indi 
cate sul disegno-

Ě uscitO " CONSIGUO  UTIU ,. di A. 
Mossotti.
Volume di 50 pagine in carta patinata 
in cut sono condensate tutte le mali- 
zie ed i segreti che fanno laeromo' 
dellista esperto.
Chiedetelo inviando SOLE lire 100 a 
’ L'AZZURRO . - Sillavengo (Biella), 
oppure a '  AEROP1CCOLA . - Corso 
Peschiera. 252 - Torino.

Dato uno sguardo ai tpi delle 
prime navi di cut abbiamo sicure 
notlzie flno a ll’epoca delle caravel- 
le colombiane, passiamo ad esatni- 
nare l ’evoluzione dell’alberatura al 
tempo della scoperta dell’America·

La caravella derivata dalla nave 
da carico romana o mediterranea 
era una nave a propulsione esclu- 
sivamente velica e, data la sua mo
le, aveva necessity di una superfl- 
cte velica ipluttosto grande. Perclö 
gli alberi diventarono tre, e cioé: 
maestra, trinchetto e mezzana: e a 
prora la civada.

Sulla civada. sul trinchetto e sul- 
la maestra vi sono esclusivamente

ventata quindi ancor piů macchi- 
nosa. dato che gli alberi eřano pul 
pesanti e dOvevano sostenere mag- 
giore tela.

La coffa compariva anche sull’al- 
bero di trinchetto a su quello di 
mezzana, le sartie e gli stragli. si 
moltiplicavano enormemente; pur 
tuttavia questa attrezzatura era 
tutťaltro che solida·

Le coffe venivano utilizzate per 
dåre un punto di appoggio anche 
in caso dl combattimento ai soldáti 
che di li scagliavano sassl e frecce 
sulla coperta della nave nemica 
(flg. 2).

A ll’estremftå di ogni albero dei 
galeoni e di tutte le altre navl a 
vela di quel tempo erano poste 
enormi bandiere e flamme che dá
váno alla nave un aspetto partico- 
larmente superbo e folcloristico, 
pur essendo tutťaltro che mari
náře (flg. 3).

Oltre a questi tipi di navi vi era 
una serie di altri piccoll scafl adat· 
tl per piccoli viaggi e per staffet- 
te : queste navi. come íeluce, saet- 
tie, brigantini, ecc·. erano molto 
veloci e snelle di forme, e non (ti
rádo erano anche a propulsione 
remlera (flg. 4).

vele quadre. una sul trinchetto e 
civada e. due sulla maestra.

Sulla mezzana compare invece la 
classica vela latina che. con l ’evo- 
luzione dei tempi, dlventerä la ran- 
da moderna.

L'attrezzatura era piuttosto mac- 
chlnosa e vediamo gli alberi soste
nuto da grosse sartie e i pennoni 
trattenuti da robusti mantigli e da 
mastodontici bozzelli. Le vele era
no molto pesanti e per ammainarle 
era necessario abbassare il penno- 
ne quasi fin sopra la coperta.

Sull’albero di maestra era posta 
a due terzi della lunghezza una 
coffa rotonda fatta di grossi tavo- 
loni Incrociati e "trattenuti con le- 
gature di corda (flg. l).

Dalla caravella (nave di due o 
trecento tonnellate) si passö a navi 
piů pesanti e robuste e quindi l ’al- 
beratura. naturalmente, fu piů 
grande. Si ebbero cosi le. coeche e 
i galeoni prototipi dei famosi e clas
sic! vascelll seicentesohi.

I galeoni avevano da tre a quat- 
tro alberi, piů la civada. sempře 
con vele quadre al trinchetto. alia 
maestra e alia civada. Dette vele 
si suddivisero perö in due su ogni 
albero in maniera tale da poterle 
ammainare a quelle superioři nel- 
l ’eventualitå di tempo cattivo, 
mentre le mezzane portavano sem
pře vele latine. L ’attrezzatura ě dt-

®  -
BATTASLIA til S A L E O N I

MODELLI DÍ NAVI
CAP.

GRECO
pioni accessori e tutto il necessario 
per la costruzione di modelli navoli
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LA 1 ' ' "  1 t >ELt A  R ILI A
Questa descrizione rlcavata da 

un articolo dl Victor C· Juharez 
apparsa su « Loco-revue » ě eviden- 
temente suocinta set bene sia ador- 
na di bei disegni e s’ lndirizzi a dei 
modellisti che giä hanno pratica 
nella costruzione dl modelllni ter- 
rovtari.

La eostruzione della locomotiva 
reallzzata dall'autore rtchlede l ’im- 
piego dl una certa «juantlta di at- 
trezzi, íra cul un toroio. Chi non 
ne disponesse puó sempře fare ese- 
g-ulre 1 pezzi speciall da qualche 
meccanico dl sua conoscenza.

per fare ouesta locomotiva occor- 
re, prima di tutto, tubo di ottone, 
o di ferro, da toroio di 250 mm. di 
lunghezza ed avente un diametro di 

33 mm. esterno, dal quale pea si 
tagliera un nezzo della lunghezza 
di 218 mm Ad una dell* estremitå 
del tubo inflleremo un tappo ben

cent rato affine di poterlo mettere 
sulla contropunta del tornlo (fig. l) 
e l ’estremitå opposta verrå presa 
dalla morsa del mandrino. Con lo 
aiuto di una punta a tracciare voi 
segnate la distanza del cerchi della 
caidaia. L'intervallo fra i due cer
chi andrå poi seavato dl qualche 
decimo di mm. Un cOlpo dl tela 
smeriglio, dopo finito l’insleme e 
voi avrete il vostro corpo della cai
daia munita di cerchi immutablll.

Segate il tubo per 11 senso della 
lunghezza iper 187 mm. (dg. 2) par- 
lendo da una estremitå- Da cia- 
scun lato segato traeclate altre 11- 
nee che vi indicreranno il luogo da 
piegare afflnché voi possiate mon- 
tue il vostro motore nel corpo del
la caidaia. La larghezza dipenderå 
dal motore che voi implegate. XI 
focolaio sarå eseguito per mezzo di 
un pezzo di lamierino di ferro aven

te la larghezza di mm. 41 (vedi 
dg. 3).

Per il paralango-passerella, uti 
lizzate due angoiari dl 5/10 di mm. 
aven ti un lunghezza di 267 mm. a 
lati neguall. uno di θ mm. l'altgo 
di 11 mm. flg. 4). Quindi tracciate 
la Bg. s, togliete la parte segnata 
ed aggiungetevi dei pezzetti di me- 
talio a ldlsoipra dell'intaglio. Al po
sto dei copriruota salderete dei 
dei pezzi dl ottone di Larghezza un 
poco pia grandi dalle parti rita- 
gliate (flg· 6).

I  due pezzi, una volta eseguiti, 
saranno saldati alla caidaia. facen- 
do attenzione che l ’asse della cai
daia sia ben parallelo ai parafa-n- 
ghi e che l ’altezza totale non su
peri i 41 mm. e la larghezza i 
47 mm.

Ritagliate da un foglio dl ottone 
di 5/10 di mm. l'abitacolo dei fuo-

chistl, come alla flg. 7· Piegatelo 
secondo la lig. 8 e saldatelo al te 
laio che avrete giå flnito nel det- 
tagli della figura e conrpletato diella 
chiusura davanti alla cabtna, che 
avrete munita delle flnesitre.

Restano ora da fare le parti che 
sono le ipffi delicate e per le quail 
avrete bisogno di tutta la vostra 
pazlenza. Avrete da tagllare del pic- 
coli pezzi (figg. 9 e ιοί che sono riu- 
nltl nella flg. il. Se ouesto lnsieme 
é ben realizzato, deve entrare esat- 
tamente fra ue due scatole sul pia
no delle copriruote e sarå situato 
sul davanti della locomotiva. Una 
víte ě sufficiente a tenere insieme 
aueste parti.

Ricavate i cillndri da un blocco 
e disponeteli su di un pezzo ad U, 
come nella flg· 12. Questo pezzo 
ad U sarå incastrato esattamente 

Iconflnua e pag. 3971
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Modelio dell« classe int. f .  n e ll · vasca dei g iardini pubblici di Milano.

C/ara a Cporte de JXlarmi

C O P P A  « T E V E R E
(conlinuezione da peg. 3821

i modelli erano in senere a posto, 
e avevano tutti ottime cloti di sa· 
lita e di planata Particoiarmente 
ainmirati i land di PecOrari, di 
Lieen e di Ficcini. che si sono 
esiliiti in salitef veloeissime e sta- 
bili, tutti con motori pipa: buone 
anche le prove dei modelli di pi- 
sani, con Superelia di Naldoni, 
con MOVO D2. di Ridenti. col Su
pertigre. Pascale presentava, per 
l'ennesima volta, un motomodell> 
col KTatino, che volava benino, ma 
che yion poteva lare di piů al con- 
íronto con i superpotenti diesel. 
Regolare anche il modello dell’an- 
conitano De Anselis- Ammirato il 
omodellino di Friilici. riproducente 
un aereo americano da turismo, ed 
equipaggiato con motore ZENA 0,6 
cc.: volava con una stabilita e 
regolaritá ammirevoli!

Prime conclusion!. la Coppa Aero 
Club andava al C.A.R. di Roma; 
per questa volta ě andata bene, 
ma non cosi il giorno successivo.

Martedi 29 giugno. gara per mo
delli ad elastico e veleggiatori al 
campo della Marcigliana. II tempo 
ci aveva giocato un pessimo scher
zo: un vento fortissimo teneva la 
manica a novanta (il giorno prima 
qualcuno temeva che fosse troppo 
pesantel). e nessuno osava trarre 
il proprio modello dagli involuc-ri. 
Arseni fu il solo a osare tanto e 
a scassare irreparabilmente. Ci si

u

mise cosi a raccontar storielle flno 
alle 10,30 circa, ora in cui, col co- 
raggio preso a auattro mani, si 
cominciarouo i lanci di gara. Pur- 
troppo. ne venne fuorl una eca- 
tornbe generale. 1 pisani nrudentis 
mente rinunciarono a lanciare e 
chi lanciů se he penti amaramen 
te. i modelli ad elastico. m maq- 
gioranza mal centrati. o non cen- 
trati affatto. fecero assistere ad 
una serie di evoluzioui fuori pro- 
gramina, terminate freauentemente 
con un brusco contatto col suolo· 
Pochi auelli che nanno volato, sep- 
pur per breve tempo: e sono auelli 
che si sono classiflcati- Due soli 
bei vo li; auello d> Lustrati, di .op 
tre 2 minuti, e auello del piccolo 
Caracciolo Carala. che ha vinto la 
gara col suo primo modello, seb- 
bene aiutato da una termicuzza be- 
nevola! Ad og-ni modo. auguri. An
che i veleggiatori ci hanno offerto 
poco di buono; i modelli piccoli 
hanno avuto in genere la meglio, 
vedi auello di Licen e auello di 
Morelli, che hanno retto egregia- 
mente alle raffiche violentissime di 
lin vento che non accennava a ca- 
lore- Tirando le somme auesta voli 
ta i romani hanno deluso: e la 
Coppa levere é andata ai Monfal- 
conesi, che, si pud ben dire, l ’han- 
no meritata- Temibile era anche 
la squadra di Pisa, che avrebbe 
potuio far molto.

Richiamati probabilmente dal 
piacevole ambiente naturale sono 
accorsi alla gara di U-Control del 
1. agosto, »Coppa TIRRENO», 
svoitasi a Forte del Marmi, i nomi 
piu famosi tra i praticanti dello 
aeromodellismo birilare itailano, 
clö che ha contribuito in modo 
non indifferente a far si che la 
gara non terminasse in un fiasco 
completo; la pecca maggiore stava 
nella pista assolutamente impra- 
ticabile per i modelli da alta ver 
locita con carrello sganciabile che 
avrebbero avuto bisogno pčrlome- 
no di un piano rettiflcato per de- 
collare ed atterřare conveniente- 
mente.

Alle ore 11,30 é cominciata la 
gara, con cavl ridotti a 10 metrl 
e 14 metrl rispettivamente per 1 
3 cc. e 6 cc.; tra i primi spiccava 
per l’elcganza delle linee e per la 
perfezione delia messa a punto e 
della riflnitura il modelllno nero 
montato da GB 18 Supertigre di 
Ridenti, che döveva pol vincere la 
gara con una velocitii superiore ad 
ogni aspettativa, dimostrando che 
Ridenti, malgrado le solite maldl- 
cenze che regnano tra molti aero- 
modellisti italianl, 0 un ragazzo 
molto a posto che col suol 18 annl 
k ríuscito a ragglungere ed oltre- 
passarp gli astri magglori dell’U- 
Controlllsmo itailano. Tra gli aitri 
modelli erano da notarsi il model- 
lino giallo di Rossi del CAM Mi
lano, assai ben rifinito, quello di 
Corsetti (AGO Torino) magrlssimo 
colla derlva ail’ ingifi, che ci ri- 
cordava i modelli torinesi della 
Coppa Arno, montato dal nuovis- 
simo Elium C 3.

Nel occ. colpivano immediata- 
mente i tre modellini di Milano 
montati dall’ «ETA 6», due dl Tac- 
chella dadla speculare rifinitura, 
con aperture sui 50 cm. e car
rello sganciabile, il terzo sul gial
lo modelio di Fanoli. Altra novitä 
nel campo milane.se era Favviatore 
ad inerzia, rapporto 1 a 50, che 
ha servito a mettere in moto sia 
gli scoppio che gli autoaccensione 
recalcitranti. Pure coll’ »ETA» era 
il verde modelio dl Saudella di 
Ancona, perfetto come gli altri dl 
costruzione e rifinitura. Infine, 
poco notáto la manina ma cele
bre la sera, il modello griglo di 
Pndovanl dell’AGO Torino, dalle 
linee perfette ma inferiore agil 
altri come lucidatura, di dimen- 
sioni discrete e a carrello fisso, 
motore »ELIA 6» il quale ha dl- 
mostrato di rendere molto bene

sugli U Control, »malgrado» fos
se un autoaccensione.

Alle 15 circa, dopo alcunl lanci 
del lucehesi e un mancato decollo 
di Elia, lancia Ridenti. Buona car- 
burazione, modello che parte lento 
accellerando gradatamente; dopo 
una ventlna di metri, decollo a 
schlzzo lasciando li carrello a ter
ra, una ventlna di giri rapidissimi 
tra l’attonito silenzio della folia; 
tempo 5”  4/5, velocitå sui 125 
kmh. Alle 16 lancia Elia con mo
dello di Padovani, dopo aver' rl- 
parato il serbatoio precedentemen- 
te sfondato; il modelio decolla con 
molte difflcoltä, tanto che impiega 
4 o 5 secondi a percorrere il pri
mo metro grattando il suolo con 
le zampe, finalmente decolla e do
po tre giri raggiunge la massima 
v.clocltå; segnale con la bandiera, 
scattano 1 cronometrl, ancora al- 
cuiil giri, planata e atterraggio 
con elegante capriola quando le 
ruote dopo l ’asfalto arrivano alla 
zona renosa. Immedlatamente dopo 
ha luogo il secondo lancio di Ri
denti, spettacolare; infatti per una 
frregola-ritä del terreno il modelio 
ě sbalzato dal carrello in terra, 
elica che parte e motore che va 
oltre i 15.000 girl, decollo e volo 
oltre i 100 orari con circa 6-8 
mm. dl pala per parte. Lancio na- 
turalmente nullo e nuova partenza. 
Il motore accenna a rattare e fa 
sudare un po’ Ridenti prima di 
raggiungere il suo massimo rego- 
lare; decollo beiiissimo e passaggi 
ad una velocitä tale che del mo- 
dello si scorge soltanto il guizzo 
nero, non le forme; circa 10-12 
giri, 6 o 7 di planata e atterrag
gio impeccabile sul pattino. Tem
po sbalorditivo, tre girl in 4” l/5 
pari a Kmh 161,485 (contrpliato 
3 volte dal sottoscrltto).

Nuovo lancio dl Elia: motore al 
massimo, decollo come prima, tre 
girl a velocity impressionänte in 
5” 2/5, velocity corrispondente a 
175,839 Kmh. Alle 1-7,10, a 50 mi
nuti dalla chiusura della gara, 
Tacchella si decide a lanciare, con 
soddisfazione dl tutti. Il decollo' 
ě lento, e 11 modello parte span- 
clatisslmo rimettendosi In linea dl 
volo via via che aumenta la ve
locitä; 11 motore perö non ě del 
tutto a punto e Tacchella non- dä 
11 segnale del via al cronometri- 
sta. Atterraggio a rbrte velocltä, 
nuova messa in moto; quests volta 
il motore parte immediatamente, 
e il modeilo compie una ventina 
di giri veloeissimo coll’urlo im- 
pressionante del motore che rim-

Ecco le c la ss if ich e :
C A TEG O R IA  V E L E G G IA T O R I:

1) LICE.\ A Ido (L. N. Monfalcone) tempo max. 4Ό0” punti 385
2) MORELLI Piero (G.A.A. Ancona) » X 3’00” » 244
3) TURCHETTI Giorgio (G.A.A. Ancona) X 2J27” » 217
4) ESTER Aroldo (Edera Trieste) » X Γ47” » 165
5) TOSCANO Sergio (C.A.R. Roma) X X Γ21” » 157

C A TEG O R IA  E LA S T IC O

1) CARACCIOLO Carafa F. (C.U.S. Nap.) tempo max. 4Ό4” punti 3 85
2) LUSTRATI Silvano (C.A.R. Roma) χ· X 2:28” » 221
3) KANNEWORFF Loris (C.A.R. Roma) » X 1Ό8” » 112
4) JANNI Oiampiero (C.A.R. Roma) » X 50” » 98
5) MAURI Albano (L. N. Monfalcone) X X 55” » 55

C A TEG O R IA  M O TO M O DELLI

1) PECORARi \’olveno (L. N. Monfalc.) tempo max. 6'i β” punti 006
2) NALDONI Giulio (C.A.R. Roma) x X 3·’1-7” » 478
3) LÍCEN. Aido (L. N. Monfalcone) X X 4’20” X 474
4) RIDENTI Giovanni (C.A.R. Roma) X X 3 Ί7 ” » 423
5) PASCALE Nino (C.U.S. Napoli) X X 2’55” » 342

TELSC O M A N D A TI C A T . « A» _
1) MAURI Albano ‘(L. N. Monfalcone) km/h 78,246

T E LE C O M  AND A TI C A T . «11»

1' RIDENTI Giovanni (C.A.R. Roma) km/h 138,476
5) RJDENTI Giovanni (C.A.R. Roma) X 123,375
3) GOTTARELI.I DE MORI (A.B.A. Bologna) X 121,897
•i ) CANESTRELLI Pio (C.U.S. Napoli) X 91,697

C L A S S IF IC H E  A SQ UADRE P E R  LA  CO PPA T E V E R E

1) Lega Nazionale Monfalcone puntl 1.046
2) Centro Aerom. Romano » 692
3)· Gruppo Aerom. Ancona » 573
Í) C. U. S. Napoli » 446
5) Centro Aerom. Romano » 368

C L A S S IF iC H E  A  SQ UADRE P E R  LA CO PPA AERO C L U B  ROMA

1) Centro Aerom. Romano punti 5,50
’2) Centro Aeromod. Romano » 5,75
3) Lega Nazionale Monfalcone » 7,33
i) Lega Nazionale Monfalcone » 8
5) C. L. S. Napoli » 8,25
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bomba in tulii jrli angmli cl«*I rru- 
cevia. Velocity forte, 16ft orarl, 
ilia siamo convinti che Tacrhella 
avrebbe potu to l'arp ben tli pii'i.

Coivcludendo, le rose che pin ci 
hanno impressio'nato sono state, 
dal lato tecnico le eliehe, eon dia- 
metri sui 22 *20 cd anchc meno, 
larg-hezza lnassima sotto al cm., 
spessore di 1-1.5 mm., passo va- 
riabile tra i 27 e 50 (Tacchella) 
e 10 (Elia); eliehe che a punto 
fisso rdndono po<*o, ma che in 
volo, a modello lanciato raggiunr 
gOno un'alto rendimento. Dal lato 
g-enerale, il notevolo salto di ve
locity daHTiltima para nazionale; 
nella cateporia 3ce. ci possiamo 
considerare (o almeno lo pub Ri- 
denti) al pari depli americani, e 
di questo passo al prossimo con.- 
corso nazionale sarerno olive i 200 
sia coi ftcc. che coi in. G’fc pero 
il fat to che solo pochissimi arri- 
vano alle forti velocity, mentre 
la gran massa é aneora molto lon.1- 
tana dalla preparazione necessaria

per il rappiungimento delle alte 
velocita (a quest« proposito ci ba 
sta riferire che Tacchella, prima 
di venire a Korte, aveva ratto ben 
260 cliche prima di trovare il non 
plus ultra) infine dal lato orga- 
nizzativo sarii meglio calare il 
sipario, ricordandoci della gara 
soltanto per gli ottimi risultati 
ragpiunti e la radiosa giornata 
trascorsa in riva al mare.
Cat. A. —  Cavo m etri 10 —  β  con- 

co rrenti —  3  g ir i :
1. Ridenti ROMA - GB 18 Su- 

pertipre Γ 1/5 - 161,839 Kbh —
2. Massarotti Lucca - GB 18 Su
pertig-re i "1/5 - 161,839 Kmh - -
3. Corsetti AGO Torino - Elium C 
3 - 8" - 81,799 Kmh.
ča t. B  —  Cavo m etri 14  —  9 con- 

co rrenti —  3  g ir i :
1. Padovani AGO Torino - Elia 6

- '5?,2/5 - 175,839 Kmh;- 2. Tac
chella Elio CAM ETA 6 - 5»»7/10
- 166,585 Kmh; 3. Demicheli
Genova - ZENA 6 - 9:?5/10 -
99,916 Kmh.

LA LOCOMOTIVA MOUNTAIN
(conlinuezione do peg. 395)

nella parte del telaio e sari ugual- 
mente fissato da una vite al flue 
di renderlo rissi·,

La pompa art aria — double com
pound — (fig. 13) sari eseguita se- 
Ruendo i_dettagU della fig 14. ma 
prestate . attenzione di usare una 
grande precisione nel fare (juesto 
pezzo del anale le dimensioni sono 
di mm. 19x15x8 mm· Tutti i pez- 
zi della fig 15 saranno infilati su 
due piccoli stesli che saranno fls- 
sati alle estremiti.

Per quello che concerne la pom
pa di alimentazione. questa potři 
essere fatta al tornio seguendo la 
fig. 15. Dopo aver tolto il metallo 
in pin dovřete ottenere aualcosa di 
simile alia fig. 16. Il camino, come 
la camera di presa del vapore (fi
gura 17). saranno ugualmente fatti 
al tornio e saldati sulla caldafa. 
Una goccia di stagno nella fessura. 
praticata per ladattamento alia 
curva, gli dari la forma definitiva. 
Una piccola vite edi un filo di otto- 
ne- di 5/10 di mm. basteranno per 
l ’esecuzione del fischio (fig. i7). I 
parapetti saranno messi al posto 
per mezzo di piccole coippiglie ed 
occhielli di 1,5 mm di altezza (fi
gura 18)-

II carello anferiore sari ricavato 
da un pezzo di otterne di 5 mm. di 
spessore (figg. 19 e 20). Nelle inca- 
vature saldate due piccoli nezzl di 
tubo che sopporteraimo gli assi del
le ruote. T1 bissel posteriore esegui- 
telo adottando lo stesso sistema.

per il motore anche in Italia po
třete trovare ouello adatto per il 
tunzionamento dei auattro assi, che 
infilerete. dopo l ’adattamento del 
motore nel pezzo della fig. 21. Se

avrete bisogno di far funzicmare la 
locomotitta in curve di piccolo rag- 
gio togliete il bordino da una sala 
o da due. Ad esempio dalla 1» e 
dalla 3a sala-

Tutte le bielle formanti la distri- 
buzione e la trasmissiope della tor
za saranno intagliate .da un pezzo 
di maillechourt (lega di rame, zin- 
co e niehel). Le teste delle bielle 
andranno rafforzate i>er mezzo di 
sopraspessore, (fig. 22) e le bielle 
nervate doneranno un realismo 
perfetto al meccanismo. In eftetti i 
dilettanti diligent! trascurano que
sta parte e le’  bielle le ricavano da 
un pezzo non avente alcun rilievo.

Un tolto pubblico ha visitato a

A U TO M O D ELLIST II

L* unica Ditto Italiana attrezzata per 
Tautomodellismo vi presenta un vasto 
assortimento di materiali speciali e parti 
staccate: Gomme, R'joie. Frizioni cen- 
Irifugbe, Disegni, Åssali, Carrozzerie- 
Chassis, Voleni, Ingreneggi, Serbaloi 
specieli, Perli slaccele vane . TUTTO 
PER LAUTOMODELUSMO: Richie' 
dere listino illustrato ‘  Sez. Automo- 
dellistica . alia ditto

A E R O P IC C O LA  Corso Peschiere, 2 52  
TORINO

A llcg a re  lire  50

troverete tutto l occorrente per i vostri RACING-CARS 
INTERPELLATECI!

A  richiesta avrete consigli ed istruzioni gratuite dei nostro Consulente Tecnico 
BRUNO CHINCHELLA (Unire irancobollo per la risposta).

FRANCO DI PORTO -j
spediamo ovunque : _ I

MODELLISMO >T. 1 L. 250
>· 11 2 H 150
f) 11 B i l 50

f l 4 11 50
*> 11 5 11 50
w 11 6 i l SO

Ii 7 Ii 100
11 f l 8 11 100

» 11 11 9 i l 100
f l , , 10 11 100
11 f f 11 i l 100
11 11 12 i l 100
1 * f f 13 11 100
1> 1f 14 Ii 100

ALBI PER Ra GAZZI (v ag g . v4)
S C IN T IL L A  A L L E  P E E -

S E  COT G A N G S T E R  . t .  17 
L A  V IL L A  D E L  M l S T É 

L O  ...................... 17
ALBI PEIt BAMBINI (p ag g . s e ) j 
SEP. A F IN O  I L  T O E IN G  . L. 17 I 

i E E E E IN O  LO  S P A D A LO  I-
i -w ........................... t, 17
. G E D E O X E  I L  C A M P IO N S

{pu gg . 7 ->j ................ „  15
1 L A  P A N T O F O L A  D I  BU D - \
j DA (p ag g . 7-jJ . . . . .. 15
: ALBI DAN L’ INVINCIBILE

l-ti, C A S T E L L O  D E L  
! M IS T E R O ................i M IS T E R O . . . . . . L. 30
1 Ti - L A  P E R IC O L O S A  A V - 
i V E N T U R A  ............. .. 30
I 3 - U N  PO PO LO  S E P O L  TO 30
! I  - A V  V E N T  U R  A  N E  Ε 

ν  H A R  EM ............. 30
5 - C A C C IA  A L  TESO RO  . .. 50
6 - V I S O L A  D E L L A  MOR

T E  ......................

■ O»O

COLLEZIONI "OIRAMONDO"
A n n o I  (c om p leta ) . . . L. 500
A nn o I I  (m a n ca n te  d e i n .n i 

17-19-30-32-30J  . . . . „  600
.liř/řo I I I  (d a lV l a l  34J  . . „  700

Spedire vaglia tile EDIZIONI M0- 
OELLISMO - P. Ungheria, 1 - Roma

A A A A A A A A A A j

A A A  Ali di Guerra 1943 rileg. 
mezza tela 850, dal n. 15 al 38 del 
1942, L. 450. Modellismo, Ptazza 
Ungheria, 1 - Roma.

A A  Ala d’ltalia fascitjolo speciale 
internaz. ed. 1930, pagg. 332 pattl- 
iiate offriamo occasione lire 300. 
Modellismo Piazza Ungheria. l - 
Roma.

Ala d ’Ita.tia 1941-1942. raccolte 
complete mai sfogliate lire 800 ogni 
annata; 1943 rilegata in tela lire 
1000. Modellismo Piazza Ungheria, l 
- Roma.

Aquilone offriamo annate sciolte 
complete mai sfogliate 1934 lire 60o, 
1937 lire 900 1942 lire 1200. Vaglia 
a Modellismo Piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

Aquilone rilegato tutta tela an· 
nata completa 1933 (unica rarissi·. 
ma lire 1400. Modellismo Piazza 
Ungheria, l - Roma.

t
Aquilone 1938 due volumi in te

la introvabili. copia unica. lire 2200. 
Vaglia Modellismo. Piazza Ungne· 
ria. 1 - Roma.

M ARKLIN  elettrici zerozero fm- 
pianti completi, pezzi staccati, ac- 
cessori vendiamo. Eseguiamo ri- 
parazioni, rorniamo ingranaggl, 
ruote, ecc. Tabone, Flaminta -213, 
tel. 390385 - Roma.

Motore ” OSAM G. B. 18”  3 cc. 
L. 6000. Coucessionario: Luigi Mes
sina, Marina Nuova, 30 - Napoli.

« Le meduse del cielo » di p. 
Fieri, tagg. 360 patinato, grande, 
lire 400. Vaglia a Modellismo p.zza 
Ungheria l. Roma.

«Rivista Aeronautica» offriamo 
annata XVI completa per Lire 
2000 oltre ai seguenti n-.ri 
ser>arati a L. 100 1’uno: 5-IV, 12-VI
11- VII, 1-2-3-5-6-7-8-Ϊ9-11-12-X 4-5-7- 
8-Ό IMS-VIII. 1-2-4-5-6-71-8-9-10-11-
12- IX, 2-3-4-5-10-11-12-XI. 2-3 6-7-11-12-
XII, 1-3-6 7-S-9-10-11-12-XIII 1-3-4-6-7-
S-94<:.xv, 4-5-6-9-12-XVI. Vaglia a 
Modellismo. Piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

Da questo 'numero 17 MODELLISMO viene stampato in una nuova ripograiia, 
che si ě impegnata a consegnarci la  rivista puntualmente. C o s i, da questo nu- 
numero, MODELLISMO io irovere ie  immancabilmenle nelle  edicoie ogni 1° e 
ogni 15° ^giorno de! mese. Da 100 lire  11 prezzo ě stato ridolto a 90 fin dal nu
mero 15. O ra stiamo studiando la possibilita di ridurlo  ulferiormente, possibil- 
mente portandolo a L. 7 5 ,  sacrificando magari quattro pagine. Ma noi abbiamo 
bisogno che ci aiutiate a diffondere maggiormente MODELLISMO. Dalla sua mag- 
g iore diffusipne dipendono le diminuzioni di prezzo di costo e I ’eccellenza del

contenuto

L E O N  A R D I
LABORATORIO MECCANICO DI PRECISIONE

C I R C O N V A L L A Z I O N E  C A S I L I N A .  8  -  ROMA ■ T E L E F . 7 6 8 .7 0 7

φ  Riparazione motorini di qualsiasi tipo φ  Carrellini telescopici per U. Control, 

#  Frizioni centrifughe, ruote, voláni· per automodelli. φ  Alberi con snodo carda- 

nico per motoscafi. φ  Seghette da traíoro a vibrazione, d a  100 e 200 W „  prezzo 

rispettivamente L. 6.000 e 7.200 franco di porto, φ  Lavori meccanici in genere.

NOTA  -  I  pezzi si costruiscono su ordinazione; in viar e i  disegni quotpti od i mo

torin i da riparare, unitamente alla ricňiesta di preventivo. Si prega di unire il 

■francobollo per la risposta. Massima precisione. Celeritå.
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PARTI
STACCATE

PER
AUTO-

MODELLI

Ecco la descrizione d e ll’apparato meccanico pep automodelli coatru itc 
da Ch inche lla .

La frizlone ft del tlpo tarato alia masslma velocltä e sforzo consentlto 
possibile e ulterlore regolazlone alia splnta della molla contrastante 
11 disco di frizione, che ft racohluso nella scatola, in modo che non 
vcnřa ollato. Gil ingranaggl sono pure racchiusl In una scatola ad 
olio o grasso e sono montatl su assl rettiflcail dl diametro 4 mm., 
1 mozzl In allumlnio sono divlsl in due meta unit! da una plccola 
oglva che strlnge l’asse, 11 quale ft flssafo ad essl con un perno. Il 
dlarnetro delle ruote ft di 2’ x ” /8 (gamma plena). L’ innesto della 
frizlone al voláno ft stato fatto mediante una chlavetta scorrevole,
vlsiblle nelle foto.
Dlamo qul sotto 1 prezzl del slngoll pezzl:
1) Scatola ad olio, con Ingranaggl e assl a ” T”  : . L. 1.500
2) Scatola dl frizlone con molla chiavetta » 1.000
3) Gomme (4 pezzl) . . . ■ · 350
1) Mozzo con dado ed oglva .................................... * 240
5) Voláno con dado e chiavetta (bronzo) gr. 100 . » 320
6) Assl rettlficati diametro 4, 4,50, 5, 5,50, 6, acciaio » 40
Indirizzare commission! e vaglia a BRUNO CHINCHELLA, presso 
η la  Poli regionale - Micromodellietiea », via Coroneo, 14 Trieste.

AUTOMODELLISTI
ULna &UOJUX notOzia ρβλ voi {

LA

C· R· C.
VIA TAORMINA, 30 

MILANO

Vi offre la possibilita di coslruire i vostri automo

delli con modica spesa.

La C . R. C . puö fornirvi di tutti i pezzi occor- 

renti. Richiedete il listino prezzi alia

C. R. C.
MILANO
VIA TAORMINA, 30

tutto. po\ i'gut&madaUitmo.



Il primo motore cho ha snperato i 175/h

Un motore c he rivoluziona la tecnica modellistica.

Per la prima volta nel mondo la possibilitå di otte- 
nere due motori con una sola spesa. Solo con l'"ELIA/6„ 
i modellisti Italiani potranno conquistarsi i piú ambiti re~ 
cord mondiali. 6 cc■ 113 di CV  - 10100-13500 giri con elica.

Prezzi: ‘ ELIAI6 A U T „ (autoaccensione-diesel) L. 6900 
" ELIAl6 BENZ „ (accensione elettrica) L. 9800* 
'  ELI A l 6 D. V . „ i tipo speciole a doppia versione) L. 10900*

Per ottenerli franco di porto aggiungere L. 100

Completl della candela '  micro . per forti compression!. Esclusa bobina e 
condensatore.

R A F F
mořoscefo da ero
d ere  - D is. L. 180

AEROMODELLI
J P IA Z Z A  SA LER N O , 8 - RO M A
I v i offre le migliori tavole costruttive, 
ji pacchi materiale, ecc.

Chiedere listino L  20



UN MODELLO 
DA TAVO LO :

Γ Ί Γ Π Γ ι Γ ι

K

ε-ε

L O N G H E .R O N E  IN  
C O M P E N & A T O  Ö  L E -  
G N O  D U Q O  D A  m/n\ 
3  01 S P E S S O Q E

F -F

P A R T I C O L A Ö E  
D l& P O & lZ - lO N E .  D E L L 'A R -  
M A M E N T O  D l L A N C I O  
( B O M & E  E  P S O I E T T I L I -  
R A Z - T - O )  N E L L A  S E M I A L A  
IN F E .Q IO Q .E  -

U E  O U A T T f t O  
P A L E .  D £ i_ L ' E ·  
L I C A  P O S & O -  
NO S& SEFLE RI_

P E R  L A  C O O T Q U Z IO N E  A D C P E -  \  f' |__I C A V A T E  D A L L Ä
R A R E  D E L  6 U O N  T l S L \ 0 , 0  O Q -  \  I  C . E L L U L O I D E 0
M O L O  O D  O N T A N O . T A 6 L I A H . E  P R .I-  \  / B A C . H E L . I T E  D A
M A  L A  V IS T A  D l F I A N G O  E  P O t  L A  \  /  M /M  3  D l S P E S
V I S T A  IN  P l A N T A .  S & O Z Z A R E  Q U II\ |-  \  [  /  & O R E
D l C O N  S C A L P E L L O ,  R A S P A  E  C A R T A  
V E T I R A T A  , Sj IN O  A D  A V E Ö £  ( J N A  S U P E R .·

F I C I E  P E R F E T T A .  S T U C C A R E  I
f t A C C O R D I  P R I M A ,  £  P O I I L T U T T O ,  C O N  S T U C C O  A  

N | T R O  P O S S . I Ď I L M E N T E  B I A N C O .  L A V O R A R E  
Q U l N D l  C O N  C A R T A  A B P V A & IV A  £ 0  A C Q U A ,  

F I N O  A  C H E  N O N  V I  S A R A '  P l U ' T P . A C -  
C I A  D l I W P E R F E 2 1 0 N E .  I / E R N i C I A R E  

Q U I N D I  , P O S S I 0 1 L M E N T E  A  S P R U Z T O ,
C O N  D U E  O  P I U '  M A N I  O l N I T R O  A R -  
S C N T O -  L U C I D A R . E  C O N  P O U 6 H  O  

A 8 C A S I N A  -

E i l

E T E M M A  E '  A Z Z U R R .O  E  B I A N C O

IN  L E S N O  D U Q O
G . T  a n n !
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