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GIUNTO CARDANICO per motoscafo « Ra f f» ,  a- 
dattabile anche ad altre imbarcazioni, com- 
pleto di asse, voláno, boccola, elica, portaeli- 
ca, e timone. Prezzo L. 5.500.

PARTI MECCANICHE occorrenti, alia costruzione 
della «Cisitalia Sport», comprendenti assi, 
ruote, supporti e frizione. Prezzo L. 6.000.

« SIRINCOL» la celebre siringa incollatrice, che 
permette il massimo risparmio con la massi- 
ma comoditá di uso. Costruzione in allumi- 
nio. Prezzo L. 500.

A B R 0 9 I 0 D E L L ]

i/ O ie ie v ita ,  u u  ú c c o -  c c a m iN -  

timevito· di lAuave tauele.

« KILTIE » II famoso cutter ridotto a m. 1 di lun- 
ghezza, due tavole al prezzo di L. 200.

« PASSERO » Un motomodello per motori da 0,8. 
PreZzo L. 1 50.

«PAQUITO» Modello ad elastico di cm. 70 —  
Prezzo L. 1 50.

MODELL I IN SC ALA: sono per ora disponibili i 
disegni del «Costellotion», dello «Shooting 
Star», deU'«Havoc». Prezzo di ogni tavola 
Lire 50.

Sono disponibili tavole di modelli di navi an- 
tiche, quali lo YACHT OLANDESE, la FREGATA 
BRANDEBURGO, lo SCIABECCO VENEZIANO, la
nave da guerra GOLDEN HIND, lo scooner di Hou
ston SASTELLA.

A K R O M O D E L U

ueude i migliahi matúNÍ ita- 
licLt/u a ftAceti, di la&Luca.

Sono disponibili i motori «SIRIO» 0,7 a 4800 
Lire; il MOVO D. 2 a L. 4.500; il Supertigre OSAM 
G. 18 a L. 6.000; OSAM G. 16, da 6 cc. L. 6.500.
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DIR RED. A M M . P U B B LIC IT Ä  
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Telofono 877.013

R E D A Z I O N E  M I L A N E S E :  
V ia C a rlo  B o lla  num ero  99

R E D A Z I O N E  T O R I N E S E :  
C o rso  P esch ie ra  num . 232

♦

TARIFFS D ’ A B B O N  AM EN TO

Italia Francia Svizzera
1 num. Li r. 90 Fr. 90 Frs. 1 50
6 num. > 500 » 500 > 8,50
12 » > 900 » 900 > 16,00
24 » > 1700 » 1700 » 31,05

♦

T A R I F F E  D I P U B B L I C I T Å

nel lesto, in nerot
Ί peg.................... Lif. 12.000
1/2 > .................. » 8.000
1/4 >  » 4.000
1/8 >  » 2 500

In copertine, inferno:
1 peg...................... Li f. 15.000
1/2 » .........................» 8.000
1/4 > . . . . .  » 5000

Copertina, esterno, a colori:
1 pag. . . . · .  . L:l. 25.000

Per almeno 6 inserzioni consecu
tive sconto 10%. Alle dl »fe di 
materiali modellistici per lunghi 
contra.'ti sconti specie i. Annun- 
ci economic! (rubrice ΑΔΑΑ): Lit. 
25 ogni parole; in neretto Lit. 30 a 
parole; maiuscolo Lit. 35 e parole*

POTETE ACQUISTARE

M O D E L L I S M 0
a ROMA presso i

DITTA A IR O M O D E LL I
Piazza Salerno, 8 
G R E C O
Cempo de' Fiori 8

a MILANO presso':
LIBRERIA AER. INTER.
Via S. Spirilo , 14

a TORINO presso :
A E R O  P I  C C O L A
Corso Peschiera, 252

a TRIESTE presso :
F O L  I R E G I O N  A L E
Via Coroneo 14

N. B. - Quest! nostri rivendilori 
autorizzati possono fornirvi an- 
che numeri arretrati.

Cari amici, queeto fascicolo n. 
21 é il primo dell’anno 1949. En- 
triamo dunque nell’anno V della 
vita di questa rivista che ci ě 
costato molte ansie, molte fatiche 
e non pochi... quattrini. Peró ab- 
biamo la gioia di poter dire che, 
dopo tante peripezie Modellisimo 
entra trionfalmente nella sua vera 
e attiva esistenza. Da quattro nu
meri —  cioé da quando abbiamo 
cambiato tipografia —  la rivista 
esce regolarmente ogni 15 giorni. 
Soltanto questo numera, che a- 
vrebbe dovuto portare la data del 
15 dicembre, esce con la data del 
1. gennalo. L’epidemia di influen
za s’é abbattuta sulla tipografia e 
sulla redazlone! II ritardo non ě 
ri levante, ma spostiamo ugualmen-

te la data, affinché la data stam- 
pata sul frontespizio corrisponda 
a quella dell’ uscita reale della 
pubblicazione.

Cari amici, a voi che ci avete 
seguiti fino ad oggi chiediamo tre 
cose (e  non é la prima volta che vi 
rivolgiamo questa preghiera). Vi 
chiediamo:

1 —  di rimanere fedeli a Mo
del I ismo;

2 —  di acquistare la rivista 
sempře dallo stesso giornalaio;

3 — > di cercare di far conoscere 
ai vostri amici e conoscenti «Mo- 
dellismo».

Come vedete, non vi chiediamo 
nulla di impossibile. Eppero, da 
queste tre piccole cose dipende la 
proeperitå della nostra rivista.

Un vanto dell’aeromodellismo palermitano: dodlci 'rondini. Ecorae una 
che esibisce un bel modello sul cámpo di Boccadifalco. Consigliamo una 
immediata Imitazione dell’organizzazione palermitana. La presenza del-) 
I’elemento femmiaile ingentilisce l’ambiente e stimola l’emulazlone sportiva

In quanto a noi cercheremo di 
migliorare ancora la pubblicazione, 
sia per ció che riguarda il con- 
ten uto, sia per cid che concerns 
la veste tipografica.

Ed ora al lavoro, amici: rioi per 
darvi la piú bella rivista di mo- 
dellismo d’Europa e voi per dif- 
fondere I’atti vita modellistica e 
per conquistre il primato in o- 
gni campo. Nel 1949 dobbiamo 
riconquistare le posizioni perdute 
irt questo passato lustra di errori, 
di sciagure e di rinuncie. Coloro 
che cinque anni or sono erano dei 
ragazzi, ora s o r o  degli uomini: ě 

a costoro che noi ci rivolgiamo in 
particolare. E’ a costoro che noi 
chiediamo di ricordarsi cosa si
gnified model lista. E’ a costoro che 
noi diciamo: riorganizzatevi, fa- 
tevl promotoři di circoli, di scuo- 
le, di gare Jocali. Gli automodelli- 
s t i  aiano la loro adesione alia no
vella aesociazione che alcuni 
«vecchi» hanno organ izzato per 
loro, e cioé 11’Auto Model Club 
Italiano. E sappiamo che I’Auto- 
mobile Club d’ ltalia li segue e li 
aiuterå. I navimodellisti curino 
una Loro Associazione nazionale, 
sull’esempio della FANI e del- 
I’AMSCI. Ad ogni modo sappiamo 
che esistono delle ássociazioni im
portant! quali la Navimodel (che 
pud coitsiderarsi una organizza- 
zione nazionale) il Club Modellisti 
navali Roma, I’Associazione Model- 
lista Veneta. I modellisti di tře
ni.... Ecco: i modellisti di treni —  
se proprio non c’é nessnuo che vo- 
glia iprendere I’ iniziativa — - ci 
scrivano per darci la loro adesio
ne di massima ad una associazio
ne che noi stessi cercheremo di 
organizzare come abbiamo fatto 
(assieme a Clerici, Cadueri, ecc.) 
con I’associazione automodellistica. 
Confessiamo che questa dell'asso- 
ciazione modellisti treni e della lo
ro attivitä misteriosa ě una cosa 
che ci assilla da parecchio tempo. 
Vogliamo fare qualcosa di serio, 
anche in questo campo?

Approfittiamo di questa chiac- 
chierata di Capodanno per pregare 
encora una volta I nostri corri- 
spondenti e collaborator! ad es
sers piu attivi. A tutti i lettori, 
infine, che abbiano qualche cosa 
da dire rivolgiamo Tin vito a colla- 
borare con articoli, pezzi, pezzetti, 
divulgazionl, pianl, fotografie e 
resoconti.

Se poi qualcuno vuole avere la 
bontå di aiutarci a diffondere la 
rivista ci scriva chiedendoci co
pie di saggio e materale propagan
dist Ico.

Buon anno a tutti.

MDDELUSMO
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AAA Ali di Guerra 1943 rileg:, 

mezza tela 850, Modellismo, P iazzi 
Ungheria, 1 - Roma·

Ala d’Italia 1941-1942, raccolte 
complete mai sfogliate L. 800 ogni 
annata: 1943 rilegata in ttela lire 
1000. Modellismo Piazza Ungheria, 
i  - Roma.

Aquilone offriamo annate sciolte 
complete mai sfogliate 1934 L. 600, 
1937 L . '90,0, 1942 L. 1200. Vaglia 
a Modellismo, Piazza Ungheria, 1 
- Roma.

Åqullone rilegato tutta tela an
nata completa 193 3 (unica rarissi- 
ma) L. 1400. Modellismo, Piazza 
Ungheria, 1 . Roma

Aquilone 193 8 due volumi liv te
la introvabili, copia unica, L. 2200. 
Vaglia Modellismo, Piazza· Unghe- 
ria, l - Roma

MARKLIN elettrici zerozero inu 
piantl completi, pezzi staccati, ac- 
cessori vendiamo. Eseguiamo ri- 
parazioni, forniamo ingranaggi, 
ruote ecc. Tabone, Flaminia 213, 
tel. 390385 - Roma.

SUPERELIA nuovo vende Ladu 
Piero, Via Mannu, 10 - Nuoro.

o Le meduse del clelo» di P. 
Freri, pagg. 360 patinato, grande, 
L. 400. Vaglia a Modellismo, P.za 
Ungheria, 1, Roma

«Rlvista Aeronautica» offriamo 
annata XVI completa per L. 2000 
oltre ai seguenti numeri separat! a 
L. 100 l ’uno: 5-IV, 12-VI, 11.V11,
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; X.
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, VIII. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, Í0, 11 , 12, X. 2;
3, 4, 5, 10, 11, 12, XI. 2, 3, 6, 7;
8, 9, 11 12, XII. 1, 3, 6, 7, 8, 9;
10 11, 12, XIII, 1, 3, 4, 6, 7, 8;
9, 10 11, 12, XIII. 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, XV, 4, 5, 6, 9, 12, XVI.
Vaglia a Modellismo, Piazza Unghe-
rla , 1 - Roma.

-  FRANCO DI PORTO -
speöiamo ovunque

MODELLISMO N. i esaurito
» » 2 L. 150
» » 3 » 50
Λ » 4 » 50
» >» 5 »> 50
>» » β » 80

: » » 7 » 100
» » 8 » 100
>* » 9 » 100
» » 10 » 100
» » 11 » 100
» » 12 » 100
» » 13 » 100
» » 14 » 100
» >» 15 » 100
» » 16 »» 100
» » 17 » 100
» » 18 » 100
» » 19 » 100
7» ■» 20 » 100

C0LLEZI0M «  8IRAM0ND0 >
Anno I (completa) L. 500 
Anno II (mancante del 

numeri 17, 19,' 29,
32, 39) » 600

Anno III (dall’ l al 34) » 700

Spedire vaglia alie EDIZIONI M0- 
DEUISMO - P. Ungheria, 1 - Roma

Sono stato qualcbe tempo in 
forse se rispondere o meno al- 
l ’articolo di Sandro Mossotti com- 
päso nel n. 19 del 15 nov. 1948, 
ma la... serena difesa del Mossotti 
ai miei rilievi comparsi nell’ar- 
ticolo «Tavole costruttive o pro- 
getto individuale?» merita certa- 
mente una risposta, anche perché 
é bene che ancbe altri aeromodel- 
listi si interessino a questa con- 
tesa e dicano chiaramente come 
la pensano.

Cosl, caro Mossotti, ancora li
na volta oso dissentire e, credimi, 
le mie premesse erano e sono va
lide, e validissime sono le conse- 
guenze.

Infatti non ,ě errato dire che un 
aeromodellista puů benissimo pro- 
gettare il suo primo modello do- 
po averne costruito uno su piani 
acquistati dal commercio senza a- 
vere quelle profonde cognlzioni 
che tu elenchi, quando si aggiun- 
ge che é un dovere degli aero- 
modellisti anziani (e qul dovresti 
esserci anche tu, se devo credere 
ai tuoi scritti) correggere i pos- 
sibili. difetti nel modello cosl co
struito spiegandone le ragioni al 
costruttore.

Nn é errato dire che non si puö 
continuare per ben 24 aiini- a co- 
struire su tavole costruttive per 
diven tåre aeromodellisti (come 
fanno in America) se si pensa che 
ben difficilmente colui che segui- 
ta tutto questo tempo a servirsi di 
disegni non suoi potři arrivare a 
comprendere perché e percome 1 
modelli cosi costruitl avranno 
quelle date forme e quelle date 
caratteristiche e non altre; se si 
pensa che se egli non· avrä trovato 
la capacita dl progettarsi il suo 
modello dopo uno o due costruitl 
su piani di altri, ben difficilmente 
poträ trovaria dopo 24 anni di 
aeromodellismo... copia to (é sej-lo 
questo?); e pe»3ando inoltre ■ che 
Se non lo capisce subito non lo 
puö caplre nemmeno dopo 24 an
ni che il modello ostinantesi ad 
andare controvento avra il CSL in 
posizione sbagliata!
,Non sono fuori strada se scrivo 
che il primo modello su progetto 
individuale volera male nel 99% 
del casi e che cosl deve essere, 
se aggiungo, in altre parti dello 
scritto, che sara nostro dovere 
dare all’allieiio quelle cognizloni 
piil approfondite che il primo mo
dello «copiato» non- gli avra po- 
tuto dåre, mediante appropriati 
corsi teorico-pratici e sopratutto 
mediante quei consign sul campo 
che da soli valgono a formare un 
aeromodellista in breve tempo.

Non sono fuori strada ed ho 
compreso benissimo lo spirito del- 
l ’articolo «Ιο  progetto» se ho af- 
fermato che prima di tutto non 
sono d’accordo .sulla sostanza di

esso, perché questa é un incita
mento ai neo-aeromodellisti ad 
avviarsi su una strada secondo me 
errata in" quanto non con le ta
vole costruttive si fanno gli aero
modellisti in gamba, non in 24 
anni si impara l’aeromodellismo, 
ma con le  scuole e con lezioni teo- 
ricbe e pratiche si puů insegnarlo, 
e con la dimostrazione dei difetti 
dei primi modelli si puö mettere 
in testa Faeromodellismo agli ae
romodellisti !

E non é non comprendere lo 
spirito deil’articolo se ho spostato 
l ’argomento dalla tavola costrutti- 
va ai corsi di aeromodellismo, per
ché bisogna ammettere che anche 
continuando fínchě si vuole a co- 
struire su tavole costruttive nem
meno un genio poträ uguagliare 
con la sua pratica l ’enorme espe- 
rienza di anni ed anni di lavoro e 
di studio di tutti gli aeromodellisti 
e di tutti coloro che dall’inizio ad 
oggi si sono interessati di avia- 
zione, mentre d'altra parte chi 
seguita 24 anni a copiare non ě 
sicuramente un· genio!

(Notáre che tutto ciů potrebbe 
sembrare in contraddizione con 
1’affermare che «occorre solo un 
po’ d’occhio e di pratica per met
tere insieme un modello volante», 
ma non é cosl. Infatti «cim e» si 
poträ essere solo dopo avere ap- 
preso tutta ia scienza aeronautl- 
ca, ma colui che avrä appreso i 
rudiment! sul come vola un· aereo, 
e se non é del tutto digiuno di 
disegno e di pratica costruttiva, 
poträ benissimo progettare e co- 
struire il suo primo modello. Di 
ciö ne sono sempře convintoi).

Ma poiché il signor Martini po
trebbe anche averne abbastanza di 
questa storia di tavole costruttive 
e nö, chiudo questa precisazione 
non senza affermare, perö, di aver 
riletto piii volte gli articoll incrl- 
minati e di averne tratte le con
clusion! che ho giä fatto conosce- 
re, e non senza invitare Mossotti 
a fare altrettanto (1 ) giacchě non 
s’é accorto che H suo primo arti- 
colo era pubblicato sul n. 3-4 (nu
mero doppio) del 28 Febbraio ’47 
de L ’Aviazione Popoláre e non. sul 
n. 3 4 (inesistente) come erronea- 
mente stampato nel mio articolo 
precedente causa errore tipogra- 
fico.

GIULIO MĚLI

Vedere articoll precedent!: n. 3-4
del 28 Febbraio 1947 de L ’A 
viazione Popoláre, n. 14 del 1-
15 Maggio 194 8 e n. 19 del 1-15 

Novembre di MODELLISMO.
(1 ) A měno che non sl trattl 

di un· altro errore tipografico é 
evidente che Mossotti non ha r i
letto il suo articolo giacché sl é 
servito del mio per prendervi 11 
n. 34 riportato in testa al suo 
«Progetto o non· Progetto?».

C ln lD  e i ® € A
Capita spesso che I lettori ci scrivano chiedendo di pubbllcare 

sulla rivlsta un avviso lnvitante gli aeromodellisti di una data cit- 
tä a riunirsi presso il tale -o II talallro, per formåre un gruppo, un 
circolo, per istituire una scuola, per organizzare una gara.

Da questd numero dedlchiamo un po’ del nostro prezioso spazi) 
a questí appelli. VQgliamo essere il mezzo dl una attiva collaborazione 
tra i modellísti d ť ogni centro che potranno cosl riunirsi, effettuare 
scambi ďidee, organizzarsi per un maggiore sviluppo del nostro di- 
magrito modellismo.

Gli interessati possbno scriverci, e noi cercheremo di alutarli. 
Coloro ai quali si rivolgono gli appelli non si facciano desiderare. 
Bisogna unirsi, aíutarsi a vicenda. Solo cosl la spunteremo.

II modello che presentiamo ě 
stato ricavato da uno schema in 
scala ridottissima del « Grifo SAI 
1001» primatista mondiale per la 
categoria turismo,

II motore montato suiroriginale 
era un OSAM G. 18, da 3 cc. Le 
caratteristiche principali sono: a- 
pertura alare cm. 78, lunghezza 
62, altezza cm. 20. La costruzione 
é mista in balsa, tiglío, cirmolo. 
L ’elica, del diametro di cm. 20, é 
tn faggio.

La fusoliera ě costruita a mo- 
nocoque, in balsa·. La parte su
periore di essa, dalla ordinata A 
alla F é decappottabile, e permet- 
te al cpstruttore di plazzare e re- 
visionare il motore, il serbatoio e 
i comandi di controllo. La cabina 
é in celluloide da mm. 1, l ’asta 
di comando in acciaio da mm. 1,2, 
la leva dello stesso in alluminio 
da mm. l fissata con una vlte ed 
un dado da mm. 2. Il motore é 
sorretto da 2 longherine in tiglio 
da mm. 9x10 e la cappottina é in 
cirmolo con presa d'aria per il 
motore.

L ’ala é in balsa, comandi sulla 
semiala sinistra. Le aste di co
mando alare sono in acciaio da 
rpm. 1,2. Il carrello é fisso e ea~ 
renato, e il disegno mostra chia
ramente il sistema di montaggio e 
di fissaggio. Le ruote .sono 2 bal- 
loncini MOVO da mm. 32x18 e le 
gambe in filo d’acciaio da mm. 3.

Il piano di coda ed 11 timone 
sono in balsa duro da mm. 5 di 
spessore, profllati con raspa e ear- 
tavetrata. La cerniera che congiun- 

. ge il piano orizzontale coi timone 
é formata da striscie di tela in- 
crociate ed incollate. Il piano mo
bile viene mosso da un’asta in ac
ciaio da 1 mm. piegata ed inca- 
strata nel balsa. L ’attacco va poi 
spalmato abbondantemente di col- 
lante.

Per il montaggio é conveniente 
fare le ali flsse, stuccarne quindi 
i raccordi con la fusoliera per 
mezzo di stucco a nitro, cartave- 
trare, stuccare di nuovo piti volte 
flno ad avere una superflcie ottima. 
La verniciatura poi va effettuata 
con nitrocellulose color grtglo pei*- 
la, posslbilmente a spruzzo e con 
piti mani; lucidare quindi accura- 
tamente.

Consiglio vivamente gli appassio- 
natl di telecontrollati la costruzio
ne di questo modello. Oltre che 
essere di ottimo effetto estetico, 
so ben reallzzato, då delle ottime 
soddisfazioni; pilotandolo, lancian- 
dolo in ardlte cabrate e picchiate 
si ha quasi la sensazione di aver 
in mano la cloche del vero «Grifo», 
anziché quella del minuscolo mo- 
dellino.

ERCOLE ARSEN!
La tavola oostruttiva al natural« 

di questo modello i  in vendita 
presso -Arromodel 11» -  Piazza Sa
lerno 8 -  Roma, al prezzo di
Lire 180.
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cm. Per modelll telecontrollatl, cm. 
30 e 25, 27 e 25, 25 e 30 rlspet- 
tlvamente cli diainetro e passo. Jl 
voláno consigliato é del cllametro 
di cm. 5 con una larghezza dl 
cm. 1,5, evldentemente ln blocco 
pier,o.

La mlscela suggerita dalla casa 
nelle lstruzioni, 0 formátu da 3 
parti di etere, 2 dl petrolio, ur,a 
di olio . Castroi XL, con .eventuale 
agglunta dl un 2 1/2 per cento 
dl nitráte ďamile.

(da « Aerómodeller»)

ILVELEGGIATORE

II diesel «Eta 5» C. I. ě pro- 
dotto dalla Eta Instruments Ltd. 
(Otterspool Wpy, Watford By 
Pass, Ilerts, G. B. la stessa- Ditta 
che ha receivtemente messo in ven- 
dita l ’ «Eta 29», un bel supercom- 
presso a glow-plug da 5 cc. che, 
con soli 180 grammi di peso, si 
dice capace di raggiungere 1 18,000 
giri. supponiamo con vol'ano. Anche 
il prezzo ě modico: 6 sterline.), e 
venduto al prezzo di 8 sterline.

La cilindrata ě di ce. 1,99 (c. 
i. 0,3 05) ottenuta con una corsa 
di mm. 21,83 ed un alesaggio di 
mm. 17,06, II peso complessivo b 
di gr. 295 ca., il numero, massimo 
di giri ě di 12 míla.

Il mássimo di potenza di questo 
motore ě stato rilevato a. 6.250 g i
ri, con 0,1 S05 HP. A 4.050 giri 
é di 0,1 428, nientre a 8.000 giri 
seende di nuovo lino a 0,1505 HP. 
Per le prove di trazioiie ě stata 
adoperata l'eliea fornita dalla Ditta, 
del diametro di 35 cm. e 20 di 
passo. A 4.100 giri b stata rile- 
vata una trazione di gr. 1.050, li
mite flna al quale il motore girava 
Con la massima regolarltå e sicu- 
l-ezza. Scendendo a 3.000 giri di 
regime, si aveva una trazione di 
circa 600 grammi, ma la mlsura- 
zione ai bassi regimi b stata molto 
dfflcoltosa.

Il motore ě costruito molto ac- 
curatamente ed é capace di resl- 
stere alle piit dure condizioni di 
uso. Il carter é completamente la- 
vorato In lega di'allum im o, allo 
scopo di assicurare una ottlma te
mna , e quindi facilitå di partenza 
ed eccellenza di rendimento. La 
boccoia, in lega di hronzo, b ln- 
cassata a forza nell’allogglamento 
del portasse. Kel basamemo sono 
pratlcati i 4 fon  fllettatl per 11 
flssaggio della testata in durallu- 
minio, per mezzo dl 4 prlglonierl 
ebe attraversano le alette di raf- 
freddameňto. Una dl queste vitl, 
prolungata, funge da arresto —  li
mite alla levetta del contropistone. 
La camlcia, in acciaio al nichel- 
cromo-molibdeno, rettifleata, lap
pat» e lucidata all’interno, rettifl- 
cata all’esterno, b mantenuta bioc- 
cata da una battuta nella testata, 
che a sua .volta b asslcnräta al 
carter per mezzo delle quattro vlti 
di cui sopra. L ’albero (diametro 
mm. 9,5) b rieavato ln un· sol 
pezzo da un massella dl acciaio al 
nlchelcromo ed accuratamente bi- 
lanciato per mezzo dl alleggerl- 
mentl circolarl. La parte che spor- 
ge anterlormente dal portasse é 
coulca e permette li bloccaggio

della flangia di flssaggio delPelica 
o del voláno. Il pistone e il con
tropistone sono in ghisa trattata, 
rettifleati e lappati; lo splnotto 
viene infilato in un cavalllno ln 
duralluminlo, avvltato a sua volta 
nell’lnterno del pistone, eliniinando 
cosi Puso delle pasti,glie dl bron- 
zo ed evitando il rlschio di qual- 
slasi genere di rigature. Materiale 
dello spinotto l'acciaio al nlcbelcro- 
mo molibdeno, trattato a caldo. Sul 
carburatore b montato un regola- 
tore dl apertura della presa d'arla, 
ebe Pub essere tuttavia smontato. 
Il sistema di arresto agisce, anzi- 
che suila presa d'arla, sul tubetto 
di adduzione della miscela, produ- 
cendo cosl una ulteriore immisslo- 
ne di aria nel carburatore (siste
ma simile a quello del nostro 
«Testa B leu»).

Le ellcbe consigliate dalla Ditta 
hanno, per volo libero, un diame
tro di cm. 35-32,5 con passo ri- 
spettiviamente di cm. 10,5 e 13

L'A. G. 47 é stato progéttato e 
costruito nel priml mesl del ’47., 
al line di poter partecipare alle 
principal! competlzlonl estlve. in- 
fatti parteclpO alla II Coppa Arno 
e al X. Concorso K'azlonale di F i
renze, dove la squadra del U’.uppo 
Aeromodelllsti Plsanl dl cul faceva 
parte, si ággiudlcd 11 tltol.o di 
campione d'ltalia 1 9 47.

Kelle prove di volo ha dimo- 
strato dl avere una buona stabili
ty, ed anche una discreta planata. 
Raccomandazione principale a chi 
abbia lntenzlone dl costruire 1Ά. 
G. 47 C la precisione Helia lavora- 
zione, e nel montaggio delle sin - 
gole parti, afhnche a costruzione 
ultimata, non si venllchi aicuna 
svergolatura.

ALA —  II profllo usato é 1 E if
fel 400 leggermente modillcato. La 
ala b costltuita da 26 centlne, di 
rul l ’ultima biconvessa slmmetrl- 
ca, con successivo passaggia che 
occupa le ultlme 5 centin·:.

Grazie sopratutto al robusto 
longherone a cassetta rieavato da 
listelli di tlglio 3 X 5, da una so
lena di tranciato di pioppo .da mm. 
1, e da una. dl balsa da mm. 3, 11 
complesso b risultato molto resi
stente, sia a torsione, che á fles- 
slone. Il bordo d’attacco b un 7x12 
di balsa, mentre il bordo d'uscita 
ě un normale 5 x 23 eurvato alle 
estremita mediante tagli lortgitu- 
dinali; b rieavato da una tavoletta

verniciata con 3 mani di Emaillite. 
La carta vlciie fatta uderire alle 
strutture con la normale coil i f:o- 
colna, ma 11 ventre delle sei.tine 
viene cosparso di collante ben 
dllulto.

FUSOLIERA —  E' costruita col 
solito sistema di ordinate e tra- 
vature.

Le ordinate sono in compensate 
di betulla da mm. 2 eccetto la 6- 
7-8 da 3,5. L ’attaccO per la la  e 
costituito da una baionetta dl Du- 
rall da mm. 1,8 mcastrata nel lon
gherone alare opportunamente raf- 
forzata. 11 pattino di compensate 
da mm. 5 porta un solo gancio in 
corrispondenza dl circa 4 cm. dal 
C. P. La fusoliera viene montata· 
su dl un normale scaletto; i listelli 
i-he collegano le varle ordinate so
no 12 in balsa della sezione di 
mm. 5x 7 .  Il piano verticale, so
lidale con la fusoliera, porta le 
cassette per le baionette che sono 
sfllabili. Copertura ln seta, tesa 
prima con acqua e dopa con quat
tro successive mani dl Emaillite: 
per vernice a flnire una mano o 
(Rie di nitro colorata.

PIAKO ORIZZONTALE —  E’ di- 
viso in due semipiani ebe si lnfl- 
lano nelle baionette fissaté nelle 
cassette del piano verticale. Ca- 
struzione analoga all'ala, centine 
in balsa da 1,5, bordo d’attacco 
un listeHö 4x 7 ,  e bordo d'uscita 
4 x15. Il profllo usato per gli Im- 
pennaggl ě. il N.A.C.A. 0009. Co
pertura in carta Movo e verniciata 
come l ’ala.

CEKTRAGGIO —  Il centragglo 
viene effettuato con il piano o- 
rizzontale a Oo; quindi aggiungere 
zavorra nel musone flno a cbé non 
otterrete una lunga planata. Rac- 
comandabile C il qontrollo delle 
incidenz^ .deU'ala +  2o e del plano 
di coda, prima della copertura del 
raccordf.. Per u’Iteriori informa- 
zion! sérivete pure al sottoscrltto, 
che sárá volentlerl. a disposizlone 
di chl si acclngesse alla costru
zione

GIUSTI ALESSANDRO
Via E. Toti, 8 

Piaa

Un avviso  per gli 
aerom odéllisM

AAAAAAA Attenzione! —  Cercansl 
corrlspondentl dalle seguenti cit- 
tå: Alessandria, Ancona, Beneven- 
to, Brescia, Cagliari, Foggla, For- 
Il, Frdslivone, Guldonia, Jesi, L i
vorno, L’AqulIa, La Spezla, Lecce, 
Lucca, Mantova, Messina, Monfal- 
coue, Modena, Padova, ■ Perugia, 
Pistola, Potenza, Rieti, Sassarl, 
Siena, Ternl, Trapani, Udine, Va
rese, Viareggio. Venezia, Verona, 
Viterbo.

Coloro cbe creaono di essere ln 
grado di svoigere tale compito 
scrlvano alia nostra redazlone.
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IL PRO CITTO  D ILL’ELICA

Il passo che abbiamo cosl de
terminate si dice passo geometnco 
o teorico dell’elica, ben- dlverso dal 
passo reale, in quanto l ’elica dl 
propulsione, cost come noi l ’in- 
teivdiamo, possiede in .sezione un 
certo spessore, che dä luogo in 
ogni punto della pala ad un pro
lilo analogo a quello di un'ala, e 
polché per 1 prolili alari si puů 
assumere la corda per definice Π 11. 
cidenza, cost si poträ fare lo stes- 
so per le sezioni deU’elioa·, ma

av an zam e n to  TEOBICO

poichö la conla di. un proflio é un 
riferimento convenzionale, sarä 
convenzlonale il passo determina- 
to con questo sistema.

Per i costruttorl dl modelli é 
perö impossiblle determlnare 11 
passo reale: nel calcolo si assume- 
ra qulndi come riferimento la cor
da del prolilo della pala.

Poiche abbiamo paragonato la 
pala d'elica ad un’ala, diremo pure 
che, come l ’ala, essa incontra ruo- 
tando una certa resistenza all’a- 
vanzamento. Inoltre, mentre l ’elica 
avanza nell’aria, la colonna fluida, 
nella quale essa 31 muove, retro
cede: l ’avanzamento dell’elica, ri- 
spetto al fluido circostante, é per- 
ciö minore del suo passo (lig. l ) .

Quests dlfferenza tra avanza- 
mento teorico e avanzamento reale 
si dice regreaeo dell’elica ed fe di

circa il 25-30% (JeH'avanzamento 
teorico.

VI sono due specie di ellche: 
trattive e propulsive. Si cbiama e- 
lica trattiva quella destlnaia a la- 
vorare tra3Clnandosi dietro l ’appa· 
reccnio, cloe posta sulla parte an- 
terlore dell’aeromodello. Si cbiama 
invecc elica propulsive quella posta 
nella parte posterlore e che lavora 
spingendo l ’apparecchio.

Vi possono essere ellche che gl- 
rano a destra (destr°rse) ed ellche 
che glrano a sinistra (sinistrorse) : 
destrorse sono quelle che, guar- 
da-te nel senso del moto dell’appa- 
recchlo, ruotano da sinistra verso 
destra o nel senso delle lancette 
dell’orologio; sinistrorse sono in- 
vece quelle che, sempře guardate 
nello stesso senso del moto dello 
apparecchlo, ruotano in senso op
posto, ossla da destra verso si
nistra.

Prima dl costruire un'eliea oc- 
corre farne 11 disegno; ma prima 
ancora di farne il disegno, occorre 
conoscere 1 dati dell’elica stessa, 
ossia le caratterlstiche richleste 
dal modello cui deve servlre.

Parecchi aeromodelllsti, anebe 
espertl, costruiscono modelli di 
buone quanta; ma non sanno an
cora· su quale base deflnire 11 dia
metro e il passo che dovrä avere 
l ’elica del loro apparecchio. Molti 
ottengono il diametro dividendo 
e stablllscono il passo a caso, piti 
o meno grande, secondo rapporti 
senz’altro l ’apcrtura alare per tre, 
e conslderazioni personal!, rlcavite 
da chi sa quali deduzloni e ra- 
gionamenti. Quest! aeromodelllsti 
sbagliano perché, adottando la loro 
elica costruita a caso, si- trovano, 
neila migllore delle ipotesí a do- 
ver usare una potenza non appro- 
priata alle qualita aerodlnamiche 
del loro modello.

Per stabillre « a priori » il dia
metro dell’elica in proporzione alle 
altre parti delFapparecJchlo, non 

si ha, fino ad ora, una vera e pro

pria regola. Perö una formula as
sal semplice che puů essere usata 
e che é basata sull’apertura alare, 
t· la seguente:

in cui D é il diametro dell’elica 
che si cerca, ed L ö l’apertura 
alare, conslderando D e L espressi 
in metrl.

Questa formula puö servlre per 
modelli con ail normali, di allun- 
gamento lntorno a 7 e di apertura 
da un metro sino a metrl 1,80.

Eslste perö un metodo graflco 
che é assai plti giusto, perch·*· ri- 
cavato dall’esperienza pratici, che 
basa la rlcerca del diametro del
l ’elica in funzlone della superflcie 
portante dell’apparecchlo. Con 11 
metodo esposto nella fig. 1 me
diante un graflco di semplice con- 
sultazione, si ottengono 1 diametrl 
di elica plti appropriate

Sulla verticale del graflco é se- 
gnata una scala che va da zero a 
40: questa scala corrisponde alle

Giä da tempo medltvo di fare 
un modello plurlmatassa, ma il 
rlsultato lncerto e le compllcazioni 
sia costruttlve che pratlche ml a- 
vevano slno a poco fa dissuaso 
dal tentare questa via: senonche 
dali'esperienza dl due modelli ad 
elastleo FA1 ml accorsl che era 
pratlcamente impossiblle , su un 
modello dl 22Dm2 dl superflcie, 
carícare piti di 120 gr. dl matassa 
mantenendo la scarica lunga, an- 
che piazzairdoci un’eliea dl 50 di 
diametro passo 60 e larga 7 cm. 
come ho fatto lo; provatevi a di- 
segnare una simile elica e vedre- 
te che ne saltern fuorl qualcosa 
di molto simile ad una racchetta 
da plng-Tpong, e inoltre una tale 
elica non rende molto per un com- 
presso dl cose che sarebbe qul 
troppo lungo spiegare; ne risulta 
che su tm' mod. dl 250 gr. bisogna 
rare delle strutture esageratamen. 
te robuste e qulndi un modello 
irrazionale. Inoltre il successo ottø- 
nuto da Cassola al concorso naf- 
zionale t iff 7 ml aveva· dlmostrato 
che i modelli a piů matasse pote- 
vano andare moito, se fatti bene, 
coslcchö, nello scorso agosto, quan- 
do ml decisi a preparare un mo
dello ad elastlco per 11 C. N. a- 
dottai le due matasse; perö, men- 
tre fino allora si erano Visti in 
giro soltanto dispositlvi ad ingra- 
naggl posteriori, lo mlsl gli in- 
granaggi anterlormente, pensando 
tranquillamente: «due matasse dl 
sezione normale, ruote dietro, dop- 
pio numero dl girl; due matasse 
dl sezione metä, ruote · davanti, 
idem girl. Vedremo quanto vL possa 
essere di errato in questo ragio- 
namento in un’articolo che sto scri- 
vendo. Applical g l’ingranaggi im- 
medlatamelite dierto tf’elica, unp 
sull’asse motore, l’altro sull’asse 
della seconda matassa. Le matasse 
si caricano dall’asse dell'ellca, la 
quale porta un dlspositivo a scatto 
libero per sganclarla ed impedire 
che giri durante la carica; in que- 
st’operazione, oltre al tizio aam- 
pione dl lotta libera che regge il 
modello ě necessarlo un secondo 
aiutante che regga il tappo ad im
pedire che girl, il modello, dato 
il poco tempo che avevo disponibile

diverse superflci alari espresse In 
declmetri quadrati, comprese pro- 
gresslvamente fra zero e 40 dmq. 
Sulla orizzontale ě riportata una 
altra scala, che va da l  i  · a 60 e 
che corrisponde al diversi diame- 
tri dl ellche, espressi in centime
tr!, e compresi progresslvamente 
fra' 14 e 60 cm.

Ora, per imparare a servirsi di 
questo graflco, immaginlamo, per 
e3empio, dl dover calcolare il dia- 
metro dell’elica di un aeromodello 
monopiano con prolilo alare nor
male e con superflcie portante di 
d ied decimetr! quadrati: una ret- 
ta orizzontale, passante per li pun
to 10 della scala verticale delle 
superflci, lncontrerä la curva del 
graflco in un pur.to, dal quale, far 
cendo scendere una verticale sulla 
scala del diametrl, si determina su 
questa II diametro cercato della 
elica dl cm. 3 9,4. Se lnvece la su
perflcie fosse stata dl declmetri 
quadrati 15, 11 diametro sarebbe 
rlsultato di cm. 47.5.

fn costruito in nove giorni men
tre per larlo veramente bene biso. 
gnerebbe starci dierto un mese. 
in quanto ai risultati dl volo, col 
sistema di matasse che ho adot- 
tato una sezione di 50 mm. circa 
(16 fill 1x3) per matassa, lunghez·- 
za 130 cm. a treccia mi permette- 
vano di dare, con gomma nuova e 
americana (ho perö 1 mlei dubbi 
sulla autenticita di provenienza di 
detta matassa) 1150 giri prima di 
romperla (una 6 saltata a 1188) 
ma ad ogni caracata partivano tre 
o quattro fill, e dovetti llmitarmi 
a 1020, ottenendo tempi sui 4’ ; 
successivamente davo 960 giri con 
1*40”  di scarica e 3’ 10” -3 ’20” dl 
media; ora nop dö pitt d i -840 giri 
con 2‘40” di volo. La salita é lenta 
e graduale e tocca i 60-70 metrl, 
non dl piů, ma la planata credo 
si possa definlre ottima, e si ag- 
gira sui 2’ . Al concorso nazionale 
si é classificato 4o con due land 
soli, una dl 3’ ed uno di 6’ , é ar- 
rivato secondo ad una gara inter- 
regionale e si é classificato tre 
volte primo; inoltre ho intenzione 
di partecipare alle gare della pros- 
sima stagione dopo avergll fatto 
una modifica.

La FUSOLIERA ottagonale con- 
siste .dl 18 ordinate fatte con pez- 
zl dl listello di balsa 2x4, una, la 
prima, in compensate da 3, e 
quella nella quale s’incastrano le 
balonette in comp, da 1 mm. I li-· 
stelli iono due 3x8, lateralt dl 
forza, due 3x3 lateralt superioři, 
due 2x3 laterali inferior!, e un 
3x5 sotto-. Le matasse sono flssate 
in coda ad un tondino' da 8 mm. 
sNlabile che porta delle rondelle 
In compensatino ad impedire l ’av. 
vlcinarsi reciproco delle matasse. 
Ii carrello O in acciaio da 2 legato 
alla fusoliera con filo  di cotone 
spalmato di collante e porta due 
ruote in cirmolo tornito portantl 
boccole di ottone. La fusoliera va 
montata su scaletto o a mano con 
abilitä e pazienza eme bo fatto 
io. Le ali banno profilo Goldeberg 
assottigliato del 20% montato a 2o. 
di incldenza, che all’estremita si 
evolve in blconvesso a.

[continue o pog. 4931

(continue)
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Nel numero scorso abbiamo, con 
una breve introduzione, data una 
idea di quello che ě un vero e 
proprio comando a distanza dei 
modem e qualche cenno sugli or- 
g-ani necessari e sul - loro l'unzio- 
namento.

Apparecchiature del genere non 
sono cosa troppo facile a realiz- 
zare, e ancbe avendo la possibilitå 
di acquistarne presso quelle ditte 
ditte estere cbe le hanno poste in 
commercio, bisogna sempře farsi 
un bagaglio di nuove cognizioni per 
farle funzionare a dovere e rispar- 
miarci molte delusioni.

L ’in'teresse poi cbe destano, me
rita sempře di dedicarci un po’ di 
buona volontå e pazienza.

D’altra parte un modellista, che 
studia il proprio modello, si trova 
a dovere applicare tutta 1’ abilítě 
manuale e la tecnica acquistata 
nella sua esperienza e s’interessa 
sempře di aumentare le proprie 
cognizioni qualche volta in campi 
non troppo semplici, per giungere 
ai migliori risultati, non si deve 
quindi fermare di fronte alla dif- 
flcoltä di farsi un po’ di esperienza 
nel campo della radio.

Per aiutarlo, forniremo le no- 
zioni piti utiii e necessarie per le 
appiicazioni nel nostro campo par- 
ticolare, completate da scbemi e 
disegni costruttivi, lasciando la 
trattazione pid generále e appro- 
fondita della materia alla lettera- 
tura tecnica.

La radio o meglio i dispositivi 
elettronici, si insinuano sempře di 
plti nella nostra vita abltuale, en- 
trano infatti ovunqne ci slano vl- 
brazioni elettriche da rilevare, 
trasformare, trasmettere o am- 
pliflcare.

Fie.i \f\JWWA

E poiché il nostro mondo sem- 
bra appunto pleno dl vlbrazlonl e- 
lettricbe magnetlcbe o meccaniche, 
sempře trasformablli nelle prime, 
essi prendono uno svjluppo sem
pře maggiore.

Per poterli utllizzare osservla- 
mo allora un po’ da vlčino queste 
vibrazioni.

Esse man mano cbe aumentano 
di numero nello stesso periodo di 
tempo formano una scala e assu- 
mono diverse caratteristlcbe.

Le possiamo dunque classlficare 
secondo la loro frequenza, cloě in 
numero dl vlbrazlonl complete o 
cicli nell’unitå di tempo (11 se
condo), oppure In base alla lun- 
ghezza d’onda.

Infatti le perturbazlonl elettriche 
o magnetlcbe si propagano nel 
vuoto alla velocity dl 300.000 km./ 
see., la distanza fra due dl queste, 
che per analogla si possono chia- 
mare onde, sara sempře costante: 
questa ě la lunghezza d’onda.

Se f  era la frequenza delle v i
brazioni complete, 1/f sari il tem
po intercorrente fra due inizi suc
cessiv! e quindi:

λ=Ιυηφ. ďomta-Vf v 3)00 0 00 Λη., ooe 

metri o cetitimeíri
■f ' f

Su questa base formiamo la se- 
guente tabella che comprende. tutte 
quelle flnora conosciute:

0£NOMlN/VZ. CICLI/SEC. λ -L.OlNP.
SCONOSCIUTE UNO Δ Λ
PEND.CLOCH Λ 3*40®
SONORE OOIRIU Ψ--\Ολ FINO 3χ104
FLETTROMAGN.

LONGME. FINO 3MOs ,. 850
MEDIE „ 4.5 »106 .. 200
CORTE Smo? .. 50
C0RTIS6. 3.1 «ΛΟ» .. 9.2
OLTRAD. „ 45 mo'1 .· 6-5M0'J

NON AD0PE8. .. δχΤΟ-11 --- -
R.lNrRAEOäSI „ 3*10" ----
.. VISlBU-l „ 6 MO-14 —

ULTRAVIOL. „ 4 ΜΟ17 ----
ti * -Α. Ο Ki 0 --- ·

y „ Ρχ/Ο20 —

.. y DieiNTES. —
ATO MICA “

.. CObMICl 40 14 —
SCONOSCIUTE .. -- —

E’ probabile che in seguito, po- 
tremo fare entrare in essa ancbe 
altri fenomeni cbe cadono sotto i 
nostri sensi, per esempio sapori e 
odori:· in questo caso, dovremo 
inchinarcl riverenti di fronte al ge
nio di quell’aeromodelislta, che 
precorrendo i tempi, guidů in ter- 
mica il suo modello sventolandogll 
sotto i propri pedalini.

Tornando a noi, osserviamo cbe 
queste onde, nelle loro diverse 
qualita, cl rendono gia inflnlti ser- 
vigi e anche qualche guaio, allora. 
scegliamo quelle cbe per le loro 
caratteristlcbe si possono abba- 
stanza facilmen-te produrre, racco- 
gliere e trasformare per realizzare 
quanto ci occorre.

A primo sguardo sembrano a- 
datte allo scopo: le onde sonore, 
le elettromagnetiche e le lumlnose, 
osservando poi i dispositivi neces- 
sari nei tre casi ne dedurremo la- 
possibilita di utilizzarle nelle di
verse applcazionl.

Comlnciamo con le prime, per- 
ché non·, hanno bisogno per pro- 
durle e riceverle di appareccbl 
troppo difflcili a costruire e non 
banno limltazionl legislative: sono 
quindi maggiormente alla portata 
dl tutti, per quanto come vedremo 
il loro campo sembra abbastanza 
limita to.

Come abbiamo detto in tutti 1 
casi blsogna risolvere tre proble- 
mi: generare, raccogliere e quindi 
utilizzare le onde adoperate, in 
questo caso, le sonore.

Nel numero precedente, abbiamo 
accennato che> l ’energia raccolta, 
con le ampliflcazioni che possiamo 
ottenere, é sempře insuffleiente ad 
azionare qualsiasi comando e quin, 
di si deve ricorrere ad un’altra 
sorgente di solito una pila elettri- 
ca, cbe, dia la forza necessaria; 
per utilizzarla occorre poter agire 
nel suo circuito con un interrut- 
tore o relé, che ě quello coman- 
dato a distanza.

Questa ě la parte base del di- 
spositivo, come possiamo ottenére 
clO?

Per raccogliere i suoni ě di uso 
generale il mlcrofono, che racco- 
glie e trasforma le onde sonore in 
vibräzionl elettriche, perö con po·- 
tenza di uscita piccolissima: in- 
torno a qualche m illivatt( il watt, 
unita di potenza, ě il prodotto 
della differenza dl potenziale in 
Volt, per l ’intensitå della corrente 
m amper cioě W  =  V x A, e il 
m illiwatt =  W/1000).

Per azionare un senslbile relé, 
occorrono invece almeno una- set- 
tantina di millivatt: bisogna dun
que ampliflcare quelli disponibili e 
per questo faremo ricorso al di
spositivi elettronici prima menzio- 
nati e cominceremo a fare la loro 
conoscenža.

Essi sono rormati sempře da 
valvole termoioniebe, dai collega- 
menti tra di esse e le sorgenti di 
alimentazione.

Le valvole sono basate princi
palmente sulla legge flsica che due 
cariche elettriche o magnetlcbe di

per esempio da una batteria, que- 
sti elettroni diventano negativi e 
saranno allora attirati dalla plac- 
ca, cbe venendone a contatto neu- 
tralizzerě parte della sua carica, 
pen) automaticamente ripristinata 
dalla sorgente: e questa per un 
funzionamento regolare dovrä for- 
nire la quantita di elettrlcita con- 
sumata: cioě la corrente di placca.

Quando fra quest! due elettrodi 
viene posta la griglia, in- forma per 
esempio di una spiralina, e ad 
essa viene applicata una vibrazio- 
ne elettrica, cioě una corrente al
ternate variante da un positive a 
un negativo, gli elettroni obbligati 
a passare attraverso di essa, sa
ranno per la solita ragione della 
attrazlone o repulsione bloccatt o 
accellerati nel loro cammino e da- 
ranno luogo quindi sulla placca, 
ancora ad una corrente alternata 
della stessa frequenza di quella 
applicata sulla griglia, peró am- 
pliilcata, In quanto alia potenza di 
pilotaggio viene aggiunta quella 
dissipata dalla valvola.

I diversi tipi di valvole, danno 
In dipendenza della dlsposizlone 
degli elettrodi e della loro Confor- 
mazione flsica, ampliflcazioni dl 
varia entitě, o dl voltaggio o di 
corrente.

I collegamenti fra valvola e 
valvola e con 1’alimentazione sono 
formati da: induttanze, reslstenze 
e capacltě.

Le induttanze servono a formå
re dei circuitl capacl .di selezlo- 
nare e dl esaltare determinate 
frequenze, per esempio quelle u- 
tlli, o bloccare quelle non neces- 
saiiíe o a/ttdirittura 'dannose (si 
misurano in Henry o in micro 
Henry =  mH =  1/1000 H o in

segno uguale si respingono e si 
attlrano se di segno contrarlo (po- 
sitlvo negativo, polo sud-nord).

La valvola tipica, infatti, il 
triodo (vedi ftg. 1) contiene nel 
suo bulbo dl vetro, in cul ě fatto 
per lo plii il vuoto splnto, tre 
elettrodi: catodo, griglia e placca; 
11 catodo viene rlscaldato ed e- 
mette elettroni; se nol lo colle- 
ghlamo con una sorgente negativa 
e la placca con una positiva, date

μΗ =  1/1.000.000 H ) ; le reslsten
ze, per la caduta di tenslone che 
si verlflca in esse, si adoperano di 
solito per applicere 1 potenziall 
plti adatti alle valvole e in qual- 
ebe caso a sostltulre le Induttanze 
in circuit! non crltlcl (si misurano 
in Ohm f t ) ;  1 condensatorl si u- 
sano ovunque blsogna arrestere la 
corrente continue o lasciar passare 
quella alternata (st misurano per 
lo piti In microfarad jiF ).

Tutti quest!, accoppiatl in di- 
versa maniera e dl diversi valori, 
formano 1 clrculti cbe permettono 
di far lavorare le valvole nelle 
appiicazioni a nol utiii.

Blsogna ancora osservare cbe 
ia potenza da. fornire al relé, ě 
anche In rapporto al clrcutl in 
cul 1 suol contattl devono esseré 
utllizzati, infatti essi, nella posi- 
pa3sare la corrente assorbita dal 
motorino o scappamento che co- 

1 zlone dl cblusura, dovranno far 
mandano, e di conseguenza sono 
pifi o meno abbondantemente dl-
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mensionati; avranno allora· biso- 
gno di una Tilag,giore o minore ec- 
citazione per lare un buon· con- 
tatto.

II graflco della flg\ 2 puů dare 
un’ ldea su questo rapporto, nel 
caso di buone costruzioni, ed ft da 
coiisiderarsi il minimo lndíspensa- 
bile.

Ne deriva che a seconda del co- 
mando che il costruttore vorrá 
realizzare, questo sarä la base per 
proporzionare opportunamente lo 
ampliflcatore.

Se per esempio si vuol control- 
lare un motorino piuttosto poten
te. che consuma 6 Amper a 6 volt 
(il caso del (pTopulsore di una 

imbarcazione) oltre a un buon re
lé con buonl con-tatti, occorrerä 
un apparato molto plii potente dl 
quello necessario per azionare uno 
scappamento cbe sposti un timone.

Tutto ciö ci guida nella scelta 
delle valvole e del circuit! piti a- 
datti allo scopo: passiamo allora 
alia descrizione di un circuito cbe 
serva di base a questo primo> tipo 
di realizzazionl.

Data la piccola potenza fornlta 
dal microfonor useremo due val
vole: faremo cioe prima amplill- 
care 11 segnale di tensione da una 
valvola, lo passeremo poi ad una 
altra col compito di dargli la po
tenza necessaria; cosl si forma lo 
schema di principio di fig. 3.

Il mierofono M, ai cui capl si 
formano le vibrazioni elettriche, ft 
collegato alia- griglla della prima 
valvola; R i oltre a dare 11 giusto 
poteivzlale alia placca dl V i im- 
pedisce al segnale ampllflcato di 
perdersi a massa attraverso la 
batterla; C lo trasmette alia gri- 
glia di V2 e impedisce alia ten
sione continua della placca di V l di 
raggiungerla; R2 compie lo stesso 
ufflcio di P i ;  il relé collegato tra 
il positivo anodico e la, placca dl 
V2 ne utillzza la« potenza fornlta e 
attraverso 11 suo avvolgimento per- 
mette il passaggio della corrente 
di alimentazione.

Basandosi su questo, passiamo 
alio schema per una applicazione 
pratlca.

LUIGI LAUCIANI 
Via Albalonga 30 

ROMA

co chc il moilcllo a pieno carico 
pesa circa 3 Kg... eppure marcia 
regolarmente ad una media di 
95-97 Kmh.

Il modello era stato progettato 
per essere azionalo da un motore 
OB. 16 completamente annegato 
nella carrozzeria, poi per ragio- 
ni... economiche ho dovuto mon- 
tare invece la mia vecchia -«Chec- 
ca » un Helium C. 7 che data l'al- 
tezza ha trovato alloggiameuto 
nell'abitacolo del pilota, con li-  
sullato negative per i'estetica. Λ 
cift ho cercato di ovviare celando 
la pane sporgente del cilindro in 
una guaina in lamierino di ottone, 
che alia meno peggio raffigura· 11 
busto e la testa di un uomo in 
aito di reggei’e il volante, 1 due 
scariehi del motore trovano srogo 
sotto i goniiti del finto pilota.

La carrozzeria e lo chassis sono 
completamente stuccati alia nitro 
e verniclati a spruzzo in rosso 
eupo.

La trásmissione ft ottenuta a 
mezzo di due ingranaggi (rappor
to l.- l) conlcl in- acciaio indurlto 
superficialmente, e che girano in 
una scatola a bagno d’olio.

La frizione é del tlpo centrifu
go, a ganasce in cuoio di grosso 
spessore, facente un tutto col vo
láno del motore. La costruzione 
é di una facilitä sorprendente ed 
il funzionamento perfetto, io l ’uso 
da tre mesi e mai il motore si é 
fermato al momento dell’inizio 
della corsa; la magglor veloclta 
si ottiene dopo 25-30 metrl. In 
ogni modo nel caso la frizione 
«strappasse» troppo inumldlre con 
miscela il tamhuro del voláno nel
la parte interna.

I mozzi delle ruote sono in 
hronzo tornito ed alleggerite al 
massimo. Nella profonda gola tro- 
va alloggiamento il pneumatico ri- 
cavato da lastra di gomma dura 
montata a pressione sUlla ruota e 
rifinita al tornio.

L ’asse motore ft quell» anteriore 
ed é costituito da una barra di 
acciaio rettificato di 0/5mm. e 
porta nella parte centrale un in- 
granaggio conico fissato a mezzo 
di una chiavetta pure in acciaio. 
I due semiassi sono coperti da due 
lunghe boccole in bronzo fissate 
allo chassis a mezzo di due pas- 
santi e di 4 bulloni, alle estremita 
portano saldati a stagno due di
schi in ottone quali copri tambu- 
ro-freno. Altra hronzina copre per 
la sua luitghezza- l ’asse motore. 
La lubrificazine per tutto il com- 
plesso é ottenuto con naturale 
scorrlmento dell’olio della scatola 
ingi-aivaggi. La ruota motrice ft la 
esterna al moto, l ’interna collabora 
al moto a mezzo di una piccoia 
frizione montata sull’asse motore.

II pome posteriore ft in un solo 
pezzo. alle cui estremita ruotano 
a «rolle» le due ruote. Γ due· pos- 
sauti che fissano tutto il ponte po
steriore allo chassis permettono 
col loro leggero gioco nel bulloni, 
la irazione del ponte di pochi gra- 
di ma sufficienti per dare la ne
cessaria «sterzatura».

Sul motore Helium C. 7 ft mon
tata «una soffiante» per il rar· 
rreddamento forzaio del -cilindro, 
cd liu aggeggio funzionante sul 
principio del «torbo oompressore» 
che stů esperlmentando per au- 
mentare la· potenza.

Qualora vi occoi'ressero ullerio- 
ri delucidazini, nor. fate compli- 
meiiti, , srriveteini pure,... non di- 
menticando perö i francobolli per 
la risposta.

Ed ora- ,buon lavoro e buona 
riuscita, ed attenti alle scassature!

Quando nella tarda estate del 
1947, mi accinsi al progetto della 
prima edizlone dell'automodello in 
parola, mia premessa lu dl cercare 
di ottenere 1 migliori risultati con 
la minima spesa possibile, rendere 
la costruzione facile, permettere 
il plii facile montaggio e smontag- 
gio del vari organl; ed in questo 
credo di essere riuscito in pieno.

Airch’io come tanti altri model- 
listi sono partito preoceupato co- 
stantemente della massima legge- 
rezza, ed infatti usai dove era 
possibile alluminio e compensato... 
poi piano piano e voi lo potete 
constatare nell'attuale modello, ho 
finito con Fusare senza parsimonia 
il bronzo e la costruzione >mo- 
nococ». Non rabrividite d'orrore, a 
mia dif esa porto questi argomenti: 
Ottenere massima robustezza, pos
sibility di riprodurre con piil ap- 
prossimazione i modelli original!, 
e possibility di variare facilmente 
la disposizione dei vari organi 
meeeanici, Come concluslone vi di-

DALMASTRI ELIO
Via Donato Creti 39 - BolognEi

VI p reghiam o v lvam en te  dl 
a cq u ls te re  sem p ře  la  r lv ls la  
d al m edeslm o g lo rn a la lo . V e  
ne preghiam o nel vostro  e  
nel n o ilro  In te resse .
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economiche tipo famiglia brevettate 
e fornelli a gas iliuminante 
e fornelli a gas liquefatto 
e fornelli elettrici

comunitå e impianti vari 
cotto brevettate 
refrattari 
per fumisteria

• Cucine
• Cucine
• Cucine
• Cucine
• Grandi Cucine per
• Stufe in
• Material!
• Accessori

La fabbrica BECCHI 

ě la marca che da' 

le migliori garanzie 

ed i suoi prodotti so- 

no in vendita presso 
i migliori negozianti 

del genere in ogni 
cittå.

+ A  O T O M  o
PUNTATA G.

Fare il telaio di una buona 
macchina, che lion sia· forinato dai 
soliti pezzi di tavola ai quad mol- 
ti finora fissano con viti n mo
tore, le ruote e la trašmissinne (il 
tutto rigidamente), non fe un la- 
voro tanto racile con mezzi che 
comunemente si hanno a disposi- 
zione.

Ub telaio elastico pud essere co- 
stmito con longheroni tubolari a 
«Τ »  e sezione a «C» in alluminio 
od ottone o l'erro. Prima perO di 
costruire il telaio bisognerå. stu- 
diare il sistema di molleggio de- 
gli assi ruota che in una macchina 
veloce é indispensabile.

A cl numero 15 di «Modellismo» 
potřete osservare il tipo Movo O 2 
e Victory, il quale fa oscillare il 
motore su un perno che snoda il 
telaio in due pezzi. Tale sistema 
o ffre  il vantaggio di maggior 
robustezza e minor difflcoltå di 
attuazione, tuttavia non ě uno dei 
migliori nel senso assoluto per il 
ratto che gli etTetti di rollio ven- 
gono sopporlati da tutte quattro

le ruote a ci<« non fi Felice. Il mo- 
vimento oscillatorio nel senso della 
direzione del moto (beccheggio) 
ě invece sopportato molto bene.

D'altra pårte il sistema a bale- 
stre sieno esse di qualsiasi tipo, 
pur offrendo a prjma vista tutti i 
vantaggi nei due movimenti rollio 
e beccheggio hanno anche loro dei 
notevolj difetti. Il peggiore b la 
facilitå con la quale si logorano 
e si rompono i perni di attacco 
delle stesse al telaio, perni che 
purtroppo non ' possono superare 
(per costruzione) il diametro di 
»-3,5 mm. dicasi pure per gli at- 
tacchi a forcella. Soňo sempře gli 
attacchi delle balestre esterne ed 
interne delle ruote anteriori a su- 
bire le conseguenze della maggior 
parte degli sforzi subiti dalla· 
macchina.

Le balestre esterne risentono 
della pressione esercitata dalla Tor
za centrifuga il citi sforzo b pro- 
vocato dal peso del complesso ap- 
plicato al baricentro della macchi
na, per ti momento esistente Tra 
esso e gli attacchi della balestra. 
Il baricentro, sia· pure in· minima 
parte a seconda della posizione del 
motore, sarå, sempře pift alto de
gli attacchi, ě ciö provoca una con- 
tinua pressione delia balestra nel 
senso verticale con tendenza al 
rovesciam.ento, ma oltre a Tar sen- 
sibilmente perslsterje lo sforzo 
combinato delle balestre esterne, 
danneggia pure le funzioni norma- 
li di lavoro di quelle interne. In 
teoria b molto problematico riscon-

tvare questi sforzi nel loro esatto 
valore e talvolta lion semiar.a|io 
di valore apparen ternen te nocivo e 
si trascurano. Praticamente quando 
ia macchina ě in velocity, osser- 
vandola attentamente in una pro
va senza balestre in modo specia
le, si potrå constatare quanti mo
vimenti ralsi essa eseguisce sia a 
causa di terreno scabroso sia per 
l ’azione dei cavi contrastanti ia 
centrifuga. Smontandoia dopo la 
prova si osserveranno eccessivi 
giochi con ovalizzazioni delle boc- 
colc e sbattlmento dell’asse di tra- 
smissione nel senso normale alla 
direzione della corsa. Nel caso di 
una prova con.balestre tutti questi 
sufsulti non .si vedono nella loro 
glnsta luce.

Le migliori soluzioni di molleg- 
giamento a dlfferenza delle mac- 
chine vere, si ottengono quando la 
carrozzeria fa corpo unico col te
laio e motore facendo oscillare nei 
due sensi rolliome beccheggio uni- 
camente le ruote, beninteso assie- 
me alia scatola di trasmissione.

N’ ella figura Nr. 1 dell’allegato 
schizzo, illustriamo un sistema di 
sospensione che a mio avviso ha 
qtialitå superioři a qualsiasi altro 
in robustezza, funzionamento; e 
applicabile spéciaimente a macchi- 
ne velocisslme.

Il sistema consiste unicamente 
nell’applicazione di robusti soste- 
gni in filo d’acciaio fra i quali 
verranno sistemati gli assi di tra
smissione scorrevoii su boecoie o 
cuscinetti opportunamente molleg- 
giati da due molle a spirále anta- 
goniste. 11 tutto pud venir rac- 
chiiiso in una campana estetica- 
mente migliore, dando l'apparenza 
dei tamburi del freni (fig. 2 del- 
runito schizzo).

Aon illustriamo il tipo a bale- 
Atre perchťl troppo comune per 
aver bisogno di schiarimenti.

l.'n aceorgimento molto impor- 
tante da non dimenticare, b l ’ap- 
plicazione di un giunto eiastico o 
di uno snodo caTdanico da· inter- 
porre tra la scatola ingranaggi e 
la frizione onde permettere una

libera rotazione dell’asse pur otte- 
nendo l ’andamento molleggiato 
delle ruote. Il telaio va coslTuito 
con cura·.

La carrozzeria verrå applicata 
ad esso rigidamente ma non in 
senso assoluto, cio6 nel l'issagglo 
con viti o con' innesti automatici 
si applicheranno sémpre dei tam- 
poncini di gomma antivibranti. in· 
modo da non. permettere inerina- 
ture nella verniciatura; tielle pri
me prove si iancerå la macchina 
sempře senza carrozzeria.

B. c h in c h il l a
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Ecco qua, caři amici. Siamo fi
nalmente in grado di presentarvi 
il regolamento completo pep la 
Prima Gara Nazionale Automodel- 
li. Ma vogliamo accompagnarlo con 
due parole.

Anzitutta dobbiamo premettere 
che esso ě stato compilato, oltre 
che in base alle opinioni dei piu 
esperti costruttori italiani, anche 
ej soprtutto sulla falsariga del re
golamento internazionale dell’ I.M - 
R.C.A., regolamento che é scrupo- 
losamente rispettato dalle associa- 
zioni americane, inglesi e francesi 
nello svolgimentoi delle competi- 
zioni. Ma noi, dato che questa é la 
prima gara automodellistica che si 
svolga in Italia, e dato che quel 
regolmento comporta alcune limi- 
tazioni piuttosto impegnative, le- 
quali potrebbero portare all’esclu- 
sione di oncorrenti che avessero 
giå prontala loro macchina, abbia- 
mo preferito, per questa volta, im- 
porre solo I’ indispensabile, cercan- 
do nel contempo di mettere quan
to piu possibile i oncorrenti su di 
un piede di paritå.

Ma vogliamo darvi un consiglio. 
Se dovete ancora iniziare le co- 
struzione della vostra macchinetta, 
farete bene ad attenervi alle di- 
sposizioni della I.M.R.C.A., che ora 
riassumeremo brevemente. Le di- 
rimensioni minime e massime e 
fuori tutto consentite per tutte le 
classi sono: lunghezza cm. 37,5 - 
52,5 -  larghezza cm. 12,5-22,5. Per 
tutte le macchine ě previsto un 
peso minimo di 280 gram mi per 
centimetro cubo di cilindrata del 
motore. II diametro delle ruote 
puö variare tra i 75 e i 100 mm. 
C’é poi la divisione tra riprodu- 
zioni, vetture «aerodinamiche» 
(motore interno, trasmissione con 
assi a « Τ » ) ,  prototipi (motore in 
presa diretta o con ingranaggi in 
piano), e sperimentali senza Iimi— 
tazione.

Ed a queste limitzioni dovrá 
giungere, - naturalmente, il regola
mento nazionale dell’A.MS.C.I., 
perchě soltanto cosi potremo con- 
frontare i nostri risultati con

quelli ottenuti all’estero. Ed ora, 
amici, al lavoro. L’aeromodellismo 
italiano é giunto oggi ad un livello 
di perfezione per cui non ha nul
la da invidiare all’estero, anzi, for
se qualcosa da insegnare. Voglia
mo dimostrare che riusciremo a 
fre lo stesso anche con l’automo- 
dellismc? Noi abbiamo molta fi-  
ducia. Co/aggio, dunque. Prepa- 
ratevi in tempo, fate prove su pro
ve, costruite. Scriveteci, se volete 
ccnsigli, informazioni; noi siamo a 
vostra completa disposizione.

Sotto ragazzi! Arrivederci a Ro
ma, il 19 marzo!

La ri vista «.MODELLIS MO», in 
collaborazione con LAuto Model 
Sport Club Italiano e .sotto grli au- 
spicl deirAiitom. Club ďltalia, del- 
CA.S.A.I. e dell'A.N.F.I :A :A : orga- 
nizza una gara di velocitå per mo- 
delli di automobili con motore inec- 
canico, che avrå luogo in Roma, 
su pistu circolare. noi giorni 19 v 
20 marzo p„ v.

REG O LA M EN TO TEC. N ICO
Art. 1 —  Le macchine devono 

essere proMviste di quattro ruote 
ed azionate da un motore a com- 
bustioiie interna di cilindrata non 
superiore a 10 ce. II movimento 
deve essere dato dal motore per 
mezzo delle mote, con un colle- 
gamento meccanio diretto. come 
ingranggi, frizioni, ecc. E' pertan- 
to esculsa la trazione aerea, sia 
per mezzo di elica che di reatto
re o razzo di qualsiasi genere.

Art. 2 —  Le macchine concor-. 
renti sono divise in tre classi, in 
base alia cilindrata del motore. La-
classe « A » per motor! fino a 3
oc., classe « B>» da 3,0 I a 6 cc.,
clsse “ C» da 6,01 a 10 cc. E'
ammesso qualsiasi tipo di sovra-
limentatore o compressore.

Art. 3 —  Le prove avvengono in 
circuito, per mezzo di un cavo 
assicurato da un capo ad un pilo- 
ne centrale, dall’altro al fianjto 
della vettura. II raggio del circuito 
e di in. S per la classy <>A »> e di 
m. 13 per le cissi « R» ο « ο .  I.a

•Super Sport» ďi Casanova, dl 
abbiamo pubblicato gli schemi 

nel n. 17.

distanza va misurata tra il ccn- 
tro del pilone e la mezzeria della 
macchina.

Art. 4 —  I cavi devono essere 
in acciaio, e tali da dare il mas- 
simo affidamento. La giuria pud 
proibire la prova a quelle mac- 
chine che ritenesse pericolose per 
i concorrenti· e per il pubblico.

Art. 5 —  Le sezioni minime 
consentite di diametro dei cavi, 
in acciaio armonico, sono per la 
olasse «A » di mm. 0,3, pet* la clas- 
se <·Β» mm. 0,5, per la classe 
«<c » mm. 0.7.

Art. θ —  Le macchine devono 
essere munite di un triangolo di 
attacco come da figura, dato che 
la Giuria potrå imporre l’uso di 
un cavo unico per tutti i modelli 
della stessa categoria. L'attacco, a 
mezzo di moschettoni consente 
nn rapido agganciamento e sgan- 
ciamento. L'anello deve distare 30 
cm. dalla mezzeria della macchina.

REGOLAMENTO SPORTIVO
Art. 7 —  Ogni concorrente pud 

elTettuare 3 prove, delle quail, 
agli effetti della c’.assirica. viene 
cosiderata la migliore. In caso di 
paritå. ha la precedenza colui che 
nello altre due prove ha realizzato 
la piťi ltn velocitå.

Art. 8. —  Il tempo viene rileva- 
to su base di δ giri da due cro- 
nometristi uíTicialí. II segnale di 
entrata in base viene dato dal con- 
Corrente o da un suo aiutante ap- 
positametne ed espressamente de- 
legato, a ‘ mezzo sventolamento di 
una bandiera a scacchi fornita· dal
la Giuria. II concorrente ha facol- 
tå di non dare il segnale di en
trata in base, ed in tal caso la 
prova1 ě nulla e pud essere ripetuta 
due volte. Tre prove mille equi- 
valgono ad una valida com velocitå 
zero. Sono altresi considerate prove 
nulle quelle in cui la macchina si 
arresti prima di aver compiuto per 
intero ϊ  cinque giri del percorso, 
o per mancata partenza del mo
tore entro il termine stabilito, nel 
qual caso possono essere ripetute 
coinei sopra.

Art. 9. —  i land vengono e ffet- 
tuati a turno. Per primi si effet- 
tueranno tutti i primi lanci per la 
cat. «Α », quindi per la cat. « B» e 
poi per la eat. «C », e cosi via 
con. i secondi e terzi lanci.

Art. 10. —  Per ogni concorren
te. e per ogni prova, verrå asse- 
gnato un ordine e un tempo li
mite per la messa in moto del 
motore e la partenza della- macchi
na, tempo e ordine che sarå tempe- 
stivamente comunicato ai concor
renti. Sc-aduto tale termine, la pro
va é nulla, la- terza dovrå essere 
effettuata, per ordine, dopo l ’ulti- 
ino lancio della categoria.

Art. 1 1 . —  Ogni concorrente £ 
tenuto ad applicare sulla propria 
macchina il numero di gara che 
accompagnerå la conferma di iscri- 
zione. Tale numero dovrå essere 
rosso su rondo bianco per le 
macchine cat. «Λ », bleu su fondo

bianco per la cat. «Β », bianco su 
fondo nero per la cat. «G». l.)ia- 
inetro minimo del cerehio cm. i.

ISCRIZIONI, CLASSIFICHE, PREMI.

Art. 12. —  Le iscrizioni si u- 
prono il 1. gennaio e si chiudono 
l.MPROROGAB'IL MENTE alla inez- 
zanotte del 12 marzo p. v. Ogni 
concorrente puö iscrivere un nu
mero illimitato di macchine, ver- 
sando per ognuna di essi la tassa 
di L. 250 (per gli abbonati a Mo- 
dellismo viene accettata gratuita- 
mente) comunicando, assieme al 
proprio nome, cognome, e reca-pi- 
to, il tipo di macchina (progetto 
proprio, riproduzione e di che co- 
sa) e il tipo e cilindrata del mo
tore impiegato. Ad ogni concorren
te verrå inviata una comunicazio- 
ne di conferma di iscrizione, con 
unito il numero di gara da ri- 
produrre sulla· macchina, di cui 
alTart. 11.

Art. 13. —  Le classiflche, in 
base alia migliore velocitå, vengono 
compilate come specificato nelFart. 
T. i premi, in coppe e oggetti, 
oltre che denaro, ammonterajino 
ad oltre L. 200.000. L'eleneo e- 
satto verrå comunicato tempestiva- 
mente a mezzo della nostra ri- 
vista. Verranno anche concessi tre 
premi sp-eciali: uno per la piu 
bella riproduzione, sia come co- 
struzioive che come fedeltå al ve- 
n>; uno per il ritrovato, il parti- 
colare, l ’accessorio piu geniale; un 
terzo per quelPautomodellb che, 
pur non rappresentando alcuna ve- 
ra macchina, sia di ottima proget- 
tazione, costruzione e finitura. La 
istituzione di altri evfentuali premi 
potrå essere comunicatai in seguito.

Art. 14. —  La Direzione della 
rivista «Modellismo» non assume 
altro impegno al di fuori dell’ef- 
fettuazione della gara e dell’attri- 
buzione dei premi, rigettando ogni 
responsbilitå per danui a concor
renti o a terzi in occasione della 
gara.

R v v is o
Amici, lettori,

volete che « MODELLISMO » 
divenga una rivista sempře piu 
ricca di contenuto, sempře piu 
bella, sempře piu interessante? 
Collaborate!

Inviateci i disegni dei vostri 
migliori modelli, siano essi 
modelli volanti, che automodelli, 
che modelli di navi e di treni. 
Inviateci articoli tecnicl, divul- 
gativi, di attuaiita; inviateci 
foto, molte e belle foto. Invia
teci cronache dell’attivitå mos 
detlistica della vostra cittå.

Solo con una vasta collabo- 
razione, Modellismo poträ dive
nire laj rivista che desiderate.
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C a lco lo  del vo lum e di 
carena dei m odelli gai- 

leggianM
Abbiamo visto come si possa cal- 

colare il volume dl carena di un 
modello, servendoci delle aree dele 
linee d’aequa; ma vi ě pure un 
altro modo, simile al precedente, 
col quale si puö calcolare 11 sud- 
detto volume.

Π volume di carena, qulndl, si 
puö anede determinere supponen- 
dola divisa in strati sottili, me· 
diante piani vertical!, perpendico- 
lari al piano diametrale, o di sim- 
metria. Detti piani trasversali, sono 
rapresentatl, sul disegno, da linee 
curve, nella sezione trasversale, e 
sono precisamente quei piani de- 
terminati dai quinti od ordinate. 
(Fig. 1) Per eseguire il calcolo del 
volume, occorre quindi, determi- 
nare l ’area di tali piani trasversali, 
operazione questa ene si puö fare 
applicando il metodo dei trapez!:

Β - Φ  + * » - i* ¥ 0

in cui B é l ’area totale della 
sezione; b é l ’intervallo costante 
tra le linee d’aequa ed x le misure 
delle ordinate della sezione che si 
considera.

Collo stesso procedlmento si de- 
terminano le rimanenti aree e 
siano esse BO Bt B2 B3 B4 ecc. 
Per avere 11 volume applicniamo 
ancora il metodo del trapezi, come 
si é fatto per le linee d’aequa, ed 
abbiamo:

...

in cui a é l ’intervallo costante tra 
le ordinate, ossia tra le sezioni 
trasversali.

I due procedimenti devono dare 
evidentemente risultatl uguall; in- 
fatti essi vengono adoperati con- 
temporaneamente per servire dl 
verlfica uno all’altro.

In pratica non si fanno distri- 
buzionl speciali delle ordmate, il 
cui Intervallo,' ě la venteslma parte 
della lunghezza di galleggiamento, 
e delle linee d’aequa, 11 cui Inter

vallo é la decima parte dell’ lm- 
mersione. Le misure come ål so
lito si rllevano dal piano dl co- 
struzione.

Le aree delle sezioni trasversali, 
oltre ebe per calcolare 11 volume 
dl carena servono per i calcoli sulla

stabilita statica dei modelli, per 
trovare la ascissa del centro di 
carena, elemento assai importante 
per lo studlo della stabilita, che 
ora esamlneremo.

Stabilita statica dei m o
delli galleggianti

Si ě gia detto che un corpe per- 
ché galleggi in un liquido, deve 
avere un peso uguale al peso del 
liquido dislocato. Rlsulta da elö che 
qualora si lmmerga un· corpo in 
un liquido in quiete, esso affonda 
se il suo peso é maggiore del peso 
del liquido dislocato; rimane im- 
merso ed in equilibrio, se i pesl 
suaccennati sono uguall; galleggia 
con una parte fuorl del liquido, 
se il suo peso é mlnore di quello 
del liquido dislocato.

Come si vede, per lo studlo 
della stabilita statica si presen- 
tano tre casl. il primo viene 
scartato a priori; il secondo é 
applicato alle navi sommergiblli; 
ed il terzo alle navi dl superflcie 
ed ě quello che interessa a nol.

Consideriamo ora un corpo to
talmente immerso, del quale sia C 
il centro di carena e G 11 centro 
di gravita.

Si hanno due casl di equilibrio: 
equilibrio stabile, quando C si tro- 
va al disopra di G; equilibrio la
stabile nel caso contrario (lig. 2).

Se, per una causa qualsiasi, il 
corpo viene rimosso dalla sua po-

stzlone dl equilibrio, la spinta ed 
il peso, formano uaa coppia di 
forze, di braccio h, la quale nel 
primo caso (a ), tende a rlportare 
il corpo nella primitiva poslzione, 
e dices! quindi «Coppia raddriz- 
zante». Nel secondo caso, invece, 
(b ),  essa tende ad allontanarlo 
ancora dl plti dalla poslzione dl 
equilibrio, producendone 11 capo- 
volgimento, e dicesi perclö «Cop
pia abbattente o sbandante».

Se 11 corpo rosse omogeneo, i 
puntl C e G coinciderebbero in 
tutte le posLzioni in cui potrebbe 
trovarsi 11 corpo; in tal caso si a- 
vrebbe equilibrio indifferente.

Π modello si comporta, presso 
a poco, come il corpo che ora 
abbiamo considerate (flg. 3 ). Vol 
sápete che il momento dl una Tor
za ě date dall’ lntensitå della Torza 
stessa per 11 suo braccio ďazione. 
Orbene, ln· flg. 3 (a ),  lo sforzo 
esercitato dalla coppia formata da 
S e da D, per rimettere 11 modello 
nella sua poslzione dl equilibrio, 
e dato dal prodotto:

D. h
in cui D =  dlslocamento, ossla 
peso. Esso dleesi « Momente dl sta
bilita statica » o sempllcemente 
« Moménto dl stabilita » .

Esaminlamo ora le condizioni dl 
equilibrio dl un modello galleg- 
giante, con una parte fuorl del li

quido. Sia G il centro dl gravita e 
C il centro dl carena.

Supponiamo che per una causa 
qualsiasi, esso si sia incllnato dl 
un angolo piccolissimo. Π nuovo 
dlslocamento, evidentemente non 
sara cambiato, polchě il peso del 
modello non ě varíato, e qulndl 11 " 
centro dl gravita G, sl trovera 
sempře nella sua poslzione inlzia- 
le. invece, per 11 camhlamento di 
forma della carena, 11 centro di 
carena verra a trovarsi in un punto 
C’, che Ě 11 nuovo centro di vo
lume, o dl carena.

II peso e la spínta rormano cosi 
una coppia dl braccio h, che nel 
caso (á ) tende a riportare 11 mo
dello nella poslzione dl equilibrio, 
mentre nel caso (b ) tende ad in- 
cllnarlo ancora di pifi; 1 due casi 
corrispondono rlspettlvemente al- 
l ’equilibrlo stabile ed all’equlllbrio 
instabille o labile.

In figura appare anche un punto 
M, che dicesi Metaoentro traaver-

»aie, ed ě il punto di incontro della 
traccia del piano diametrale colla 
linea d’azione della Spinta, e rap- 
presenta 11 punto limite di irinal- 
zamento del centro di gravita per- 
ché il modello conservi l ’equllibrio 
stabile.

Lo studio della stabilita, va 
condotto in modo diverso a se- 
conda che si tratti di inclinazioni 
piccole o grandi, ed a seconda che 
esse avvengano attorno agli assi 
principall di rotazlone, o ad un asse 
qualsiasi, e allora le cose sareb- 
bero troppo difllcill e lunghe, e 
per i modelli non necessarie.

Ci limiteremo ad esamlnare 11 
«Metodo metacentrico», che é il piii 
sempllce e per i casi comuni da 
risultati suffleientemente approsei- 
mati per la pratica.

La prosslma volta continueremo 
il nostro studlo. Frattanto cercate 
di caplre bene queste cosette.

Λ. C R E S S i

I I

w
n

d d d l d
^ ) o le t e  un libro per i pic- 
coli che piaee anche ai grandi 
che ai piccoli devono leggerlo ?

A C Q U I S T A T E  D A L  V O S T R O  L I B R A I O

Di Gaslone Mariini

8 TAVOLE A 6 COLORI - 30  DISEGNI IN NERO

fe
( Lire 9 0 0  p e r  i lettori di ' 'MODELLISMO,. che ne faranno 
richiesta inviando vaglia alia nostra amministrazione, 

Piazza Ungheria, 1 - Roma)
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Eccovi i piani di un bel modello 
a spigOlo: Il Beccacclno.

Ne ho costrulto uno secondo 1 
planl umclall ed il regolamento 
dl eostruzione della Snipe Class 
International Racing Association, In 
scala 1:10 e ne e risultato una 
Imbarcazione cbe si comporta as- 
sai bene In acqua. Secondo 11 giu- 
dizlo dl vecchi modelllsti e quo- 
tatl «Skeapers» che ognl sabato e 
domenica si riuniscono alla vasca 
dell’Acquasola, a Genova, si dice 
cbe sia una fedelisslma riprodu- 
zlone dell’ lmbarcazione normale, 
cbe ě lunga mt. 4,72, e che naviga 
a dovere. La sua eostruzlone ě as
sal curata in tutti 1 particolari.

Lo scafo ě rieavato da un pa- 
rallelepipedo di plno cirmolo (ser
ve pure allo scopo il Pioppo, il 
Tiglio e la Noce d’America) ed ě' 
seavato. Data la sottigliezza del 
bordi e del rondo, nell’ interno ho 
riportato il paramezzale, il dritto 
di poppa e le cinque ordinate, cbe 
sono rieavate da compensato di 3 
mm., incollate e appuntate con 
spilli di ottone. La cassa dl deriva 
e costruita a regola d’arte, con due 
fogli sottili di mogano. La coperta 
ě di compensato dl 3 mm., e sui 
bordi é riportato il trincarino in 
mogano; pure di mogano sono il 
battente del pozzetto e la falchet- 
ta paraonde nonché il timone cbe 
ha lo spessore di circa mm. 1,5.

L’albero ě a sezione rettangola- 
re, con gola per l ’inferitura della 
vela, dl mm. 10x 6 e cosl pure 
il bome collegato all’albero con 
attacco a caricabbasso. Come dal 
plan! ufficiali della S.C.I.R.A. l’al
bero non ha crocetta· ed é tratte- 
nuto da due sartie l'isse, eollegate 
in coperta per mezzo dl tornichet-

<
>

ti filettati, da due sartie volantl 
scorrevoli sulle apposite guide, e 
dallo straglio di prora esso pure 
con tornichetto fllettato. La lun- 
ghezza dell’albero é dl cm. 62,5 
e quella del bome di cm. 26,15; 
le manovre sono in cavetto di ac- 
ciaio da 0,5 mm. con gasse im- 
piombate e relative legature ver- 
niciate.

Le vele confezlonate con pelle 
d’uovo, sono tagliate secondo le 
regole dell’arte, e sono di ottima 
rattura; la randa porta tre stecche 
di tranciato di ioppo da 1 mm. A 
plede d’albero, disposte slmmetri- 
camente vi sono quattro galloccie, 
per dar volta alle drizze di randa 
e di fiocco, al paranco della de
riva e al caricabbasso di fiocco. 
Internamente al pozzetto due per 
lato vi sono altre quattro gailoccie 
per dar volta alle scotte dl randa 
e di fiocco. A pruavia dell'albero 
ví ě un’altra galloccia per la cima 
di ormegglo, e sulla prua non 
manca di far bella figura il pas- 
saeavi di ottone per dar fondo.

Unica variante all’originale é la 
lama di deri-qa, che rlsulta un 
poco piCi grande della normale; ad 
essa ě applicata una zavorra di 
piombo di circa 150 grammi, per 
compensare il peso dell’equipag- 
gio, che sull'imbarcazione normale, 
spostandosi, concorre alla stabili
ta di essa. Il modello completo pe
sa circa 400 grammi.

Il piano che qui pubblichíamo ě 
riportato in scala 1:2 per il mo
dello e 1:20 per l ’originale.

Chl desiderasse il piano com
pleto di ottima fattura, in scala 
1:1 hwii vaglia dl L. 300 al Sig. 
Cressl Angelo - Corso Magenta 21 
- Genova. Samuel
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Parte Seconda
Cap. I.

Intpoduzione alia costruzione di 
un modello.

Dato uno guardo generico alia 
nave, osservando come ě costrui- 
ta, come ě concepita, attraverso 
quali vicende si ě aiidata forman- 
do, possiamo ora passare sen’al- 
tro alia parte che interessa il mo- 
delllsta vero e proprio; illustrere- 
mo cioé i sistemi e i materiali a - 
Uoperatl per la buona riuscita di 
un modello.

Chi si accinge a questa impress, 
piena di soddisfazioni, ma non při
vá di difficolta, dovři anzitutto 
procurarsi ua disegno in scala l : 
l  ai vero, cioě in grandezza na- 
turale, ciö per evitare un lavoro 
faticoso e non a tutti accessible. 
Questo disegno dovri illustrare lo 
scafo nella vista di i'ianco com- 
pleto di vele o altro, visto in plan
ts in modo che siano ben chiari i 
partieolari del ponte, corredato 
inoltre dal prolilo della chiglla e 
da quello delle ordinate.
Vi sono alcuni cbe spesso sono 
presi dal desiderio di costruire de- 
ducendo i disegni da fotografie di 
sciifii veri; noi li sconsiglianio 
senz’altro dal fare cosi, perchě il 
modello molto difficilmente riu- 
sciri compietamente rassomiglian- 
te al vero.

Prima di cominciare ad incol- 
lare ie sagome dei vari pezzi sul 
legno, é necessario ed indispen- 
sabile eseguire alcune operazijivi 
preliminari cbe contribuiranno 
notevolmente a facllitare il lavoro.

Bisogna studiare meticolosamen- 
te il disegno, ia modo da avere 
bea cbiara 1’idea di ciú cbe si 
deve fare, anche perchě non sem
pře il disegnatore puů rendere e- 
vldenti dei punti, sopratutto se 
eomplessi; sará quindi bene stu- 
diarli accuratamente, nella loro e- 
satta sistemazione, in modo da a- 
verli ben saldi in mente, senza 
dubbi di sorta.

Bisogna quindi trovare i] luogo 
adatto per costruire il modello, a 
questo scopo puö servire benis- 
simo un vecchlo ta-volo al quale 
possa essere rissata una plccola 
morsa, che ě quasi indispensable 
e la tavoletta per traforare. Altri 
accessori sono la riga, la squadra, 
il compaäso, una buona matita, pa- 
recchio cartone, possibllmente

buono, rlessibile e di piccolo spes- 
sore, e qualche foglietto di carta 
carbone, Anche un 'tiralinee e del- 
l'inchiostro di China potrit esservi 
utile per le finiture.

Gli attrezzi eäsenziali di cui b i
sogna munirsi sono un archetto da 
tral'oro con seghetti di vario spes- 
sore, qualche paio di pinze (piatte 
e tonde di medie dimensionl), un 
paio di mollette da orologiaio, 
qualche limetta e raspetta da tra- 
foro, sopratutto tonde, mezze ton
de, piatte e a coltello, un paio di 
tronchesi piccole e delle forblci 
grandi.

Con una spesa n-on ecce^siva po
třete procurarvi tutta questa ro
ba; qualcosa forse gia la posse- 
dete, qualche altra la comperate; 
si iratta in definitiva di materiale 
cbe potři esservi sempře utile in 
avvenire. Acquisterete anebe qual- 
cbe foglio di carta vetrata, di

spessorl diversi e qualche e tt^  di 
collante che metterete in una bot- 
tiglia dalla base larga o in una 
lattina, per evitare un rovescia- 
mento troppo facile. II tappo deve 
essere sempře ben chiuso, ad e- 
vitare che evapori e si secchi.

Tutti questi attrezzi vanno po
sti con molta razionalita in una 
cassetta, in modo da averlí sempře 
a portata di mano.

Potete ora cominciare la vostra 
fatlca. Armatevi anzitutto di una 
calma notevole, perchě ia fretta 
ě sempře la causa di un modello 
mal riuscito. L ’impazienza di por- 
tare a termine il modello, di ve
deno navigare, fa commettere 
spesso delle imprudenze che com- 
promettono compietamente la buo
na riuscita della costruzione.

Nel prossimo numero vedremo i 
legni che dovremo adoperare e che 
dovremo procurarci.

lift maóha écaeeemle
Questa mastra offre il vantaggio 

di permettere l'eliminazione dei 
tenditori. e di spostare il Centro 
velico del modello stesso. Personal- 
mente la adopero e la trovo prati- 
citsima. dato che facilita notevol
mente il montagtrio e 10 smontag- 
gio dell alberatura, cosa che rie- 
sce ancor piú gradita nel caso di 
alberi di notevoli dimension!.

MODELLI DI NAVI
CAP.

cesson e

fuffo il ne 

cess ar/o 

per la co 

s/ruz/one di mode/// navali

Campodei Fjori 8 
Roma, Tel. 52495

La mastra ě costituita da un tu
bo centrale che seorre su una pia- 
strina-supporto fissata alia coperta 
mediant© viti di ottone·. i due tu- 
betti saldati al pezzo centrale ser- 
vono per l ’attacco bome-albero (del 
tipo con spina di fissaggio). Natu
ral mente ě bene adoperare dell’ot- 
tone od altro materiale non intao' 
cabile dall’acqua- La piastrina-sup- 
porto ě rlcavata da lamierino di 
ottone cla mm. l, piegata come sul 
disegno. La molla é in a,cciaio ar- 
monico da mm. 1, oppure di bron- 
zo fosforoso da i.5 con un numero 
minore di spire. Per tutto il resto 
credo che il disegno sia abbastan- 
za cbiaro.

Il funzionamento ě molto sempli- 
ce: basta introdurre la parte in- 
feriore dell’albero dentro il tubo 
ed esercitare una leggera pressio- 
ne tale da schiacciare compieta
mente la molla. Fissare il sartia- 
me con gli appositi gancetti ed 
abbandonare la pressione; si puö 
auindi iegolare l ’inclinazione pop- 
piera dell’albero mediant© g li střá
sli, fissarli aH’armatura: il mon
tag gio é term i nato.

Jm p o rta n te  !
Gli abbonaii ricevono la ri- 
vista a domicilio, spendono 
meno e la leggono prima di 
chi I'acquista dal giornalaio. 
Abbonaievi, dunque. Ve lo 
corsigliamo per il vostro in
teresse. Ma se non polete 
abbonarvi ACQUISTATE LA 
RIVISTA SEMPŘE DAL MEDE- 
SIMO GIORNALAIO. Ci con- 
senlirete di regolare la tira- 
lura con il minimo di copie 
invendute, il che si Iradurra, 
in definitiva, in una diminu- 
zione di prezzo della rivisla.
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IL M O T O R E  E '  
M O N T A T O  SU 
DUE L O N G ,H E _  
RUsJE ΊΎ\·.ΎΙ

L'ALA E' COST RU l, 
T A  IN T E R A M E N T E  
IN B A L S A

Nel progetto dl questo « tele » 
ml soiro proposto dl ottenere un 
modello da allenamento dl grande 
robustezza e manovrabllitä, perö 
unite ad una čerta armoniosita dl 
llnee. Nelle rlpetute prove il mo
dello si ě effettlvamente dimostra- 
to dotato di tali caratterlsticbe. 
Passlamo ora alla descrizione.

La fusoliera ě dl sezione otto- 
gonale con correnti 2x3 e le ordi
nate l.a, 2.a, 3.a In compensato da 
mm. 2, le altre da 1 mm. allegge- 
rite. Essa é completata da una cap-

pottina in balsa ne carena il mo
tor,. lasciando scoperte le aperture 
di scarico. Il motore ě montato su 
due longherine 10x10 mm. La 
squadretta dl comando, in dural 
da l, é ststemata fra la 2.a e la 
3. ordinata su una tavoletta fissata 
ad esse. Alla 2.a ordinata ě pure 
fissato il carrello, in filo d’acciaio 
armonico da mm. 2 cbe porta ruote 
Ienticolari del diametro dl mm. 40.

L ’ala e costruita interamerrte in 
balsa (spessore 8 mm.) con un 
cassone principale (fino al 33%

della corda) che sopporta gli sforzi 
principali, centine in balsa da 3 
mm., bordo d’uscita pure in balsa. 
11 profile viene dato in opera me
diante raspa, lima e carta vetrata. 
L ’ala é rissata alla fusolier me
diante incollatura.

I piani di coda sono realizzatl 
da una tavoletta dl balsa da 3 
mm.; la parte mobile ě incerniera- 
ta, con cerniere che s’annegaiio nel 
profilo, alla parte fissa. Π motore 
e un Movo D. 2.

Ali e fusoliera vengono poi ri-

coperte In seta, cosa che conferisce 
al modello una eccezionale robu
stezza.

Si vernicia il tutto con vernice 
alla nitro colorata. Π peso totale 
si aggira sul 3 60 grammi.

11 modello, come s’ě detto, é 
da allenamento, assai maneggevole 
e per la sua non elevata velocity 
(50-60 Km. orari) lo consiglio a 
tutti coloro che si acclngono alla 
costruzione del Ioro primo teleco- 
mandato.

GALETTO REMO

MODELLISTI! acquistate il

SEGHETTO A VIBRAZIONE "  STIW S
Lunghezza totale cm. 47
Profondita utile . . . .  cm. 34
Larghezza . . . .  cm. 25
A l t e z z a ..................................... cm. 25

Taglia legno dolce fino a mm. 32 di spes
sore, leghe leggere fino a mm. 1,5.

Non richiede alcuna manutenzione, né lu- 
brificazione. Minimo consumo. Puó essere 
usato anche da ragazzi, perché sega tuttô  
ma non le dita. Potenza da 30, 60. 100 Watt. 
Indicare la tensione d’uso.

Rivolgersi al Cmv. GIUSKPPK BAPLKTTa  rappresentante per il Lazio.
V IA  G. FERRARI. 12 - ROMA - TEL 375.514
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M o d c l l l s n i o  f e r r o v i a r i o

L ’AQUILA

Apprendiamo the ad Aquila si 
ů rostltulta la «Squadra Aeromo- 
dellisti Aquilanl», nata dalla dis- 
.«oluzioiie delía precedente asso- 
riazione. La nuova squadra si pro- 
purie .di collaborare strettamente 
cun grli aeromodelllsti degli altrl 
pacsi d'Abruzzo, alio scopo di 
svegliare raeroniodellismo’ in quel- 
la regione, che sembra dorma un 
po’ troppo. L ’attiv iti della squadra 
c oggi discreta, sebbene ostacola- 
la dalla mancanza dl buonl campi 
(l'linico ě la Piazza d'Armi, to par
te arata e circondata da alberi) ; 
im pendlo molto ripldo dista circa 
r Km. dalla cltta, ed é qul che 
vengono prováti i veleggiatorl del 
modelllsti aquilanl che, spesso, se- 
gnano dei tempi non Indifferente
I modelli ad elastico maggiormen- 
te In voga sono 1 65 cm., mentre 
ancbe un motmodello ed un tele- 
cnmandato sono attualmente in co- 
struzione.

Per concludere lanciamo un ap- 
pello agli aeromodelllsti di Aquila, 
aťfinchě si riuniscano, rafforzino
II loro circolo e diano finalmente 
un ton» all’attIvitii della loro cltta. 
In particolare i costruttori di Sul- 
mona e di Rleti, sono pregati ,di 
tarsi vivi. Tutti gli Interessati so
no pregati di rivolgersi a Mastro- 
pietro Sabatino, in- via Poggio Pi- 
cenze 33, L ’Aquila. Coraggfo, ra- 
gazzi!

LA « COPPA VENTURI ».

11 giorno 8 dicembra si 0 svolta 
a Roma, sul campo della Torraccia, 
una gara per motomodelli, orga- 
nlzzata dal CAR per l’asseguazione 
della Coppa offerta dal noto asso 
del volante romano Franco Ven
turi. La gara doveva essere a ca- 
rattere regionale, ma la defezione 
degli aeromodelllsti di Guidonia e 
di Viterbo, ba fatto si che i par- 
tocipanti fossero soltanto romani, 
cd anche questi in numero plut- 
tostu eisguo.

Particolare curioso, che del sel 
modelli iscritti, tutti i quattro che 
haivno lanciato erano muniti di mo
tore MOVO D2.

Giorgio Montanari apre i land 
ron un modello da un metro e 
sessanta· di apertura alare, legge- 
rissimo, senza autoscatto e munlto 
di paracadute antltermlca di otti- 
nio l'unzlonamento. il motore glra 
per 17” , la quota ragglunta Ě no- 
tevole, il volo dura 2’27” . Lancia 
qutodi Lustrati che, on un bel mo- 
U' llitio dalla fusoliera ricoperta in

balsa, segna il tempo dl 2'2”  con 
l i ”  di motore. La- lotta per il pos- 
sesso della Coppa si restringe cosi 
a questi due eoncorrenti, dato che 
le prove degli altri modelli sono 
pinttosto mediocri.

A1 secondo lancio il modello di 
Montanari segna solo 1’ 30” , dato 
che ba compiuto una salita in Vi
rata molto stretta, ed ha guada- 
gnato poca quota. Lustrati invece 
compie il volo migliore della gior- 
nata segnando il tempo di 2’ 3 9” . 
Al térzo lancio i modelli dl Mon
tanari e di Lustrati compiono dei 
voli di durata pressochě uguale, 
ma la vittoria va a Lustrati per 
uivc scarto di 38 puntl. 11 terzo 
posto riesoe ad assicurarselo il 
modello di Del Duca, che, entrato 
in una leggera termichetta, segna 
un buon tempo di 2’ 9” .

Classifies della «Coppa Venturi»

1) LUSTRATI iSlIvano, punti 419
2) MONTANARI Giorgio » 381
3) VITTORI Paolo » 187

FIRENZE

Continua la serie dl gare lnver- 
nall florentine, che rappresentano 
come speriamo un risvegllo della 
attivitä del GAF dato che to pri- 
mavera ed estate si-sono. viste ben 
poche gare, a Peretola, mentre a- 
desso ogni domenlca un1 discreto 
numero di modelli svolazzano per 
il sereno clelo dl questo relativa- 
meute dolce Inverno. Speriamo che 
la cosa continul e che nella pros- 
slma stagione florentini vecchi e 
liuovi si faceiano onore alle gare 
maggiorj, forti· di esperienza e di 
modelli collaudati. Presenti sul 
eampo 8 veleggiatori, 3 elastico: 
ottimo 1’ 80% dei veleggiatorl, ove 
Ridolfl, riuscendo flnalmente a trai- 
Iiare convetiientemente il proprio 
modello, si é aggiudicato il l.o 
posto con tre bei voli sul 2’ 30” -3’ ; 
siamo content! per questo glovane 
che sa costruire ottimamente men
tre finora aveva scarsa preparazio- 
iie sportiva alle gare. Alte medie 
degli altri modelli, i soliti ln ge
nerale, ma messl aecuratamente a 
punto attraverso molte prove e 
gare. Nella cat. Elastico erano pre
senti Cicali, Boschi e Andrei, il 
primo con un modello della sca- 
rlca suH’1’40” , il secondo Invece 
a scarica dl 20” , quota enorme 
sfruttata non troppo bene pur- 
troppo a causa dell'affrettato cen- 
tragglo in planata. Andrei col so
lito modello a doppia matassa il 
quale, in virtu di molte toppe e

A sinistra: il regno ferroviario di Gonneili —  Sotto: ta locomotive 
Pennsy Mikado 2-0-2 di cui vendiamo il disegno completo a L. 200.
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Ecco un’altra rondine palermitana.

struttura e sezionL Identic! a 
quelle dello stabilizzatore e va fis~ 
sata ad esso medlante perni che 
si ii.nestano In apposite boccoline 
fatte con carta sottile e collante, 
nelle quail deve forzare legger- 
inente per non sfilarsi in volo. Π 
gruppo timoni viene fissato alia 
fusoliera mediante legatura di e- 
lastico. II tappo- anteriore porta- 
elica porta i due ingranaggl del 
Dp-22, M-(i, Z-22, di bronzo e 
alleggeriti al massimo sul tornio. 
Gli alberi vann» fissatl ad essi 
mediante accurate saldature ad ar- 
gento, e sono sorretti sia prima 
čito dopa le ruote da robuste boc- 
cole di bronzo. AU’attacco delle 
matasse ho preferito ai soliti tu- 
betti di gomma dura due rocchet- 
tini torniti in legno duro come 
usano gli elasticisti inglesi, che 
presentano il vantaggio che, aven- 
do un maggior diametro, le ma
tasse si trinciano piii difficilmen- 
te. L ’elica é di balsa leggero, 
diametro 47 cm. e passo 56 (P/D=

1,2) e deve essere-ratta con estre- 
ma accuratezza se se ne vuole 
ottenere un· buon rendimento; la 
forma é simmentrica sia in pianta 
che di flanco e la larghezza mas- 
sima si trova agli 8/tO del raggio.

La ricopertura del modello va 
ratta in carta velina in· colori di 
buona visibilita sia in aria che per 
terra, tesa con acqua e con due 
mani di collante per i piani e 
quattro per la rusoliera. II model
lo, con i materiali sopraindicati, 
deve venire sui 310 Gr. di peso; 
il centraggio ě estremamente fa
cile se si osservano le seguenti 
inetdenze; 2. all’ala, - i .  al ti- 
mone, elica a i°30 ’ ; la salita 
avviene in aria calma in cerchi 
di 50 metrl di diametro e la' pla* 
nata idem in senso contrario, se 
si sposta II timone in direzione di 
0°30’ dalla parte opposta al senso 
di rotazione dell’elica.

ANDREI GINO 
Via Borghini, 16 -  Firenze

A U T O M O D ELLIS T I!

L' unica Ditta Italiana attrezzata per 
I automodellismo v i presenta un vasto 
assortimento di materiali speciali e parti 
staccate: Gomme, Ruole, Frizioni cen- 
trifughe, Disegni, Assali, Carrozzerie· 
Chassis, Voleni, Ihgranaggi, Serbeloi 
speciali, Perli slaccate vane. TUTTO 
PER L'AUTOMODELLISMO: Riohie- 
dere listino illustiato '  Sez. Automo' 
dellistica . alia ditta

AEROPICCOLA CorsoPeschiera, 2 52  
TORINO

Allegere lire 50

Apprendiamo che la disputa 

della COPPA WAKEFIELD 1950 

avrå luogo in Gran Bretagna il 

giorno 31 luglio. Le eliminato- 

rie italiane dovrebbero aver

luogo nel prossimo maggio.

Preparatevi in tempo alia mas- 

sima competizione internazio- 

nale!

degli ingranaggi «scassinati» non 
oltrepassava i 2’. La vittoria spet- 
tava a Cicali, con tre voli sui 2’ , 
ma al controllo, rlsultando il mo
dello di 70 gr. inferiore al carico 
FANI, veniva squaliilcato. Boschi 
subiva la stessa sorte, essendo il ·*■ 
suo modello mancante di 13 gr., e 
cosl Andrei dal 2.o posto saliva 
al l.o. Ciö serva ad esempio a 
quest! aeromodelllsti che pur in 
buona rede, non hanno caplto che 
per presentarsi alle gare bisogna 
essere slcuri di avere il proprlo 
modello in formula; d'altra parte 
é facile battere modelli caricati a 
14 gr./dmq. con uno caricato a 8. 
Inoltre in queste gare in famiglia 
e estremamente' spiacevole richie- 
dere il controllo di modelli so- 
spetti per il loro particolare as- 
setto di vool, che tradlsce il ca
rico a chi ě pratico di modelli ad 
elastico.
Veleggiatori:
1) RIDOLFI
2) ALINAR1
3) TABELLINI
E la sticO :

1) ANDREI

punti 393 
» 338
» 301

punti 299)

L  E  34  di Andrei
/Segue de peg. 480)

Le centine sono di balsa da f  
mm., i l  longarone a C ě formato 
da due listelli 2x4 balsa e da una 
soletta di tranciato da 1 mm.; bor- 
dó d’entrata e d’uscita rispettiva- 
mente 3x4 e 2x40. balsa. Il lon- 
gherone porta fissata medlante le- 
gafura di filo spalmate di col
lante le  baionette di· Avlonal da 
1 mm. alleggerite con fori. Il fis-* 
saiggio avtylene mediapte · dette

baionette e due elastic! tesi attra- 
verso la fusoliera agganciati agli 
appositi gancetti fissi alia prima 
centina che ě di balsa duro da 3 
mm. Lo stabilizzatore é a profilo 
Clark Y  assottigliato del 4 0%, cen
tine di balsa da 1, longherone 3x5 
balsa, bordo d’entrata e d’uscita 
2x4 e 2x8 balsa. La deriva ha

E’ l ’unica Rivista del genere che 
esista in Europa:

ία RIVISTA dd GI0CATT0L0
Si pubblica in tre llngue, trlme- 
stralmente e contiené un re- 
perxorio completo di tutti i nuo- 
vi giocattoli che vengono lan- 
ciati in tutto il mondo.

U  RIVISTA dd GI0CATT0L0
ě riccamente illustrata a colori 
e presenta in ogni numero una 
speciale sezioive in cui sono il- 
lustrati 1 cosidetti giocattoli 
scientific!. Bis leme a modelli 
con relativ! disegni in scala e 
schemi costruttivi.

L· RIVISTA dd GI0CATT0L0
ě la Rivista di tutti grli ap- 
passionati di tecnica e di miove 
invenzioni.

Ogni numerot Lire 300 
Abbonamenlo annuo: Lire 900

Per ogni informaxlone sccivere alia

"RIVISTA DEI GIOCAHOLO"
V IA  C E R V A ,  23- M I L A N O

troverete tutto 1 occorrente per i vostri RACING-CARS 

INTERPELLATECI!
avrete consigli ed istruzioni gratuite del nostro Consulente Tecnico 

CHINCHELLA (Unire francobollo per la risposta).

X ih M C w h /
ACQUI9>T Δ Τ £  IL 
S E 6 W E TTO  A  V I -  
BK AZIO N E CO STRU 
ITO N L L L A  O FF IC I 
NA Ol P R EC ieiO N E

L E O N A R D !
CIÖCONV. CASILINA 8 

P O M A
IL  T |p Q  ZOO W . C O B T A  L .  8 .0 0 0
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Richiedete la "G U ID A  GENERÁLE IL- 
LUSTRATA,, documentazione e ras- 
segna complefa. periodicamenle ag- 
giornata di tutte le attivitá modelliítiche. 
Prezzo L 200.

A richiesta si spedisce il listino prezzi.



PARTI
S TA C C ATE

PER
A U T O -

MODELLI

p-åk♦v*

Ecco la descrizicne dell’apparato meccanico per automodelli costruitc 
da Chinchella.

La l'rizione del tipo tarato alla massirmi velocity e st'orzo consentito 
possibile e ulteriore tegolazione alia spinta della molla contrastante 
il disco di friziotie, che fc racchiuso nella scatola, in modo che non 
v<enga oliato. Oli ingranaggi sono pure racchiusi in uiva scatola ad 
olio o grasso e sono inontati su assi rettificati di diametro 4 mm., 
i mozzi in alluiriJnio sono clivisi in due metá unit! da una piccola 
ogiva che stringe Lasse, il quale (* rissato ad essi con un perno. il 
diametro delle mole ě di 25 x ” /8 (gornrna plena). L’ innesto della 
frizione al voláno é stato i'atto mediante una chiavetta scorrevole,
visibile tielle foto.
Diamo qui sotto i prezzi dei singoli pezzi:
1) Scatol^' ad. olio, con ingranaggi e assi a ” T ”  · L. 1.500
2) Scatola di l'rizione con molla chiavetta . . » 1.000
3) Gomme (4 pezzi) . . . · · » 3 5 0
l )  Mozzo con dado ed ogiva . . . · . »  240
5) Voláno con dado e chiavetta (bronzo) gr. 100 . » 320
6) Assi rettificati diametro i, 4,50, 5, 5,50, 6, acciaio » 40
L'dirizzare commission! c vaglia a BRl’NO CHINCHELLA, presso 
• La Poliregionale -  MicromodeUistica », via Coroneo, 14 - Trieste.

AUTOM ODELLISTI
Una &uana notOzia ρβλ voi !

LA

C. R. C.
V IA  TAO RM IN A , 3 0  

M ILANO

Vi offre Id possibilltå di costruire i vostri automo

delli con modica spesa.

La C . R. C. puo [omirvi di tutti i pezzi o c c o r  

renti. Richiedete il listino prezzi alla

C. R. C .
MILANO
VIA TAORMINA, 3 0

tutto. peJi ť outomodoUismoi




