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SEZ10NE AUTOMODELLISMO

SCÄTOLÄ MONiáODíO iOÍCMODELLO "» IC 10R L 
Scatola montaggio tipo " i "  da L. 6000

Disegno al naturale con viste prospettiche e dati cos- 
truttivi. *  Carrozzeria in lega leggera tusa, completa 
di telaio molleggiato. * Lamierino speciale per costru- 
zione serbatoio. *  Calibrato speciale 8 mm. per assali 
porta ruote (due pezzi). *  Gomme con battistrada cir- 
colare (4 esemplari)·.· *-.Cerchioni fusi in lega leggera 
(8 pezzi). *  Frizione cé^trifiga "C H A M PIO N „ comple- 
tamente eseguita pronta alluso. *  Ingranaggi gruppo 
conico rapporto 1:1. *  Dadi ciechi. bulloncini vari 

per il montaggio.

Scaíola moníaggio lipo T  da L  9000
Disegno al naturale bon viste prospettiche e dati costrut- 
tivi. *  Carrozzeria in lega leggera fusa semilavorata. 
completa di telaio molleggiato. *  Serbatoio anticentrifu- 
ga pronto alluso. * Assali porta ruote completamente fi
nitte pronte alluso. *  Frizione centrifuga "C H A M PIO N „ 
completamente eseguita pronta alluso. *  Ingranaggi, 
gruppo conico rapporto 11. * Dadi ciechi, bulloncini 
vari per il montaggio. * Ruote complete con cer- 
chioni e gomme lavorate e finite pronte per luso.

Consegne pronte e sollecite,· Pagamenti anticipati, Porto imballo in assegno 
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A E R O P I C C O L A
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L I N E T T I

Merceria del Capitello, 4166 
N . B. - Q uesti n o s lri r iv e n d ito r i 
aulorizza li possono (ornirv i an- 
che numeri a rre lra li.

R O B O S T E Z Z A  d e i  V E L E G . C I A T O R I
ícoMinuaziane del numero 231 ■

Determinate) quindi il peso del
la fusoliera piů impennaggi, molti- 
pliclieremo questo per un coefů- 
ciente che chiameremo di robu- 
stezza, e che indicheremo con 2n: 
esso indica a qual multiplö della 
sollecitazione normale la struttura 
puö resistere; la chiameremo eoef- 
fleiente di contingenza.

Si tratta adesso di stabilire il 
valorq di n: e se v i dico di porre 
n =  4, v i prego di eredermi; 
quindi intesi? n. =  4 e 2n =  8.

Chiamiamo adesso P il peso to
tale del modello t  Pa quello del- 
1’ala: il carico per semiala sarä 
di conseguenza n (P  - Pa). Que- 

■ sto carico viene distribuito uni- 
formemente suU’ala: normalmente 
non si considera l ’arrotondamento 
.d’estremita, e cosi veniamo a 
supporre che il carico sia maggiore 
di quello reale, cosa non inutile 
dati gli sforzi cui spesso sono 
sottoposte le estremitå alari in 
atterraggio.

Chiamiamo ora 1. min. la corda 
minima, 1. max. la corda massi- 
ma: Intensita del carico in cor- 
rispondenza di queste 2 corde 
sara stilla corda minima

n . h ÍP -Ρα) οΟλ » -----^ ----  - <· rmn.

sulla corda mussima

, C z = A (^ M  emax.

flove S (■ Ja superfleie (lella semi
ala.

Considerando quindi, tanto per 
esemplifleare, un veleggiatore di 3 
metri cfapertura·, peso totale Kg·. 
1, peso dcll’ala Kgv 0,5, corda 
tri 0,20, superfleie. alare mq. 0,90, 
massima in. 0,40, corda minima me- 
e dato n., come grif« visto, =  4.

Il carico a robustezza- su ogni 
semiala risulta

VOv 4- ( λ -  o.5 ) = k ö . P-

sulla corda minima l'intensita di 
carico· f* di

K6/M . 0 . 2 . ΟΛΟ

sulia coiaa massima 6 invcce

KG./M 0.4 g-|g· *  K6./M 4&0

Adesso.. signori, indichiamo con· 
L. la semiapertura, o se, piů "vi 
piace, la distanza tra corda d'at- 
tacco e corda d’estremita ed indi
chiamo con X la dlstanza di una 
generica corda dalla estremitä a- 
lare; potremo dare ad X, dato che 
la semiapertura ě dl m. 1,5 valori 
tra 0 ed 1,5. In corrispondenza 
di ogni valöre di X avremo un va
löre del momento flettente, e per 
non stare a diventare matti vi dö 
subito la «formula» del momento 
flet.tente: non mi pare il caso di 
parlare di integral!, e simili por- 
eherie, e v i prego quindi- di ere
dermi sulla parola se vi dico che 
il Momento Flettente ě:

MF .  j - 3 +

ora, valori di ΛΙΓ se ne possono 
trovare a placere, ma praticamente 
basterä ealcolare Mf in corrispon
denza dell’attacco, e di 2 o 3 
punti della semiala.

Quindi, tanto per esemplifleare:

Ha-o.31 i .W  v oa2z^lL· c\oe'
Λ S  ίο

dot·

0 3 4 + 4.CX2 *. 136 C)tca

A mezzo metro dall’esiremita, 
sará X =  · 1 ed allora

up 0 .9  *_ . t i o i  Ο ,ίΒ
^  "  1.« 6 2

Noterete che ho arrotondato In 
piu 1 numeri per non avere troppi 
decimal!; comunque il procedi- 
mento mi sembra abbastanza 
cblaro.

Questo nel caso di un’ala ra- 
stremata, con bordi d'attacco e bor_ 
do d’uscita ad andamento rettlli- 
•neo, sempře trascurando gli arro- 
tondamenti di estremitä.

Nel caso di un’ala rettangolare 
C =  C2 =  C ed Mf t C |-1 . i> 
calcolo, come si vede, notevol- 
mente semplificato. Nel caso di 
un’ala con bordi curvilinei la fac- 
cenda si complicberebbe notevol- 
mente, a voler procedere rigorosa- 
mente: converra quindi aumentare 
la corda d’attacco e quella d’e- 
stremtta e tra-ceiare ai flni del 
calcolo, un bordo d’attacco ed uno 
d’uscita flttizi e rettilinei, che si 
avvicinino il piu possibile a quelli 
curvi e reali del disegno. Quan- 
tunque, come vedremo, si potrebbe 
tirare diritto dalla centina d’at
tacco a quella d’estremita, dato’ cbe 
per comodita di costruzione si fa
ra ugualmente, come dimostrerö, 
un longherone esuberante.

Trovati i  valori di Mf in corri
spondenza di alcune sezioni della 
ala, vediamo come si dimensionera 
il longherone. In/ prima ipotesi, 
supponiamo che 11 longherone sla 
costituito da un unico listello pie- 
no, quindi non a C ně a. cassone. 
Fissiamo in base al profllo adotta- 
to, l ’altezza H del longherone: co- 
nosciamo giä il valore di Mf cor- 
rispondente, 6, sollecitazione uni- 
taria a flessione, cbe possiamo 
porre, per 1’abete, uguale a 350 
Kg./cmq. e per il pioppo 300 
Kg./cmq., ě certamente assai piti 
basso, e sarebbe bene scartare sen- 
z’altro questo materiale, cbe d’al- 
tronde viene generalmente usato 
solo in parti non particolarmente 
sollecitate. Basta ora- conoscere la 
largbezza B del listello adottato, e 
sapremo perfettamente che lon
gherone usare. B si ricara subito

dalla( formula B =  nel caso
della sezione d’attaiseo consi- 
derata sani

MF=K&/M 13S = KSM Fife (Hzun.l,)

per flssare un valore, e G =  350 
Kg./cmq. sara allora

p, fc-isto _ Sife - ο αβ «us..
~ i l e o

circa; dovremo quindi adot- 
tare un listello 3x30 .

Ora ě peró chiaro cbe su un· 
modello di simili dimensioni nes- 
sun aeromodeilista userebbe un 
longherone pieno, ma bensl uno 
cavo: poniamo cbe sia a cassone. 
Allora dovremo stabilire la sezio
ne delle solette. Fissiamo subito 
subito l ’altezza e la larghezza to
tal! del longherone: lo spessore di 
ogni soletta ě dato dall’espressione 
S — 1/2 (H .  V ) ; senza chiac-

cberarci troppo, vi dico che V ě 
dato dalla ndazione

ed allora avendo

M = S cm. j 0  = cm\ . O !? ; ό  -  35o kc./caa2·

77- _eifc._3 = £?.<oa <7 
?So .o,?

V= vrTT~ -  2,C o'rc* ; ^:n4( 

S= Í4 (3-2,fc)=l/z iO,4 = cm. 0 ,i

cioě 11 longherone sarebbe forma- 
to da 2 solette 7x2, con una se
zione complessiva di mmq. 28 
contro 1 90 che cl sarebbero toc- 
ulteriore guadagno di peso ci verra 
cati con un longherone pieno. Un 
adottando solette diverse. Da 
quanto dirö subito dopo, appare 
cbe delle 2 solette, quando il lon
gherone viene flesso, la superiore 
ě compressa, la inferiore allun- 
gata. Dato ora he il legno resiste 
molto meglio a trazione cbe non 
a compre_ssione sarä possibile a- 
dottare úna soletta inferiore piu 
sore si puö prendere quello della 
sottile; come valore del suo spes- 
soletta superiore moltiplicato per 
0,75. Nel caso suesposto avremo 
la soletta superiore 7x2, e quella 
inferiore 7x1,5: la sezione com
plessiva delle 2 solette sarå quindi 
di mmq. 25, con notevole guada
gno di peso sul longherone pieno.

Ora vi domanderete come mai 
un longherone cavo resista, con 
sezione minore, alle stesse solleci- 
tazioni di un longherone pieno di 
magg-ior sezione; sempliclssimo. 
Considerate una trave, flssatela ad 
un estremo, obbligandola In posi- 
zlone orizzontale, ed applicate al- 
Festremo libero una forza che la 
infletta; per esempio ponetevi un 
peso. La trave si curverå verso il 
hasso: si vede subito che la faccia 
superiore viene «tirata» e che 
quella inferiore viene «pigiata», e 
quanto maggiore sara la distaňza 
tra quelle facce, tanto piů. una 
sara compressa e l ’altra allungata.

■ (La· fine al prossimo numero).

Qui sotto: il « Sangue e (Irena 
di £ anestrelli, ed un mod^Uo ad e- 

lastico di Janni.
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PIAZZA SALERNO, 8 

R O M A

resenta
un ricco assortimento di 
materiale modellistico

NUOVE i åVOL E CÖSTRUTI VE
•  Sastella L. 500
•  Sciabecco Venez. L. 700
•  Fregata Berlin L. 1.100
•  Golden Hind L. 600
•  Yacth Olandese L. 45(3
•  Konig Von Preussen L. 800

in preparazione le ta- 
vole del Macchi 308 
e del tele aerobatico di 
Ridenti, vincitore della 

gara di Monaco.

Ě in vendita a L. 300 all 
Modello volante». trat- 
tato completo diaeromo- 
dellismo di G. Clerici.

I  O SAM  G. 16
► O SA M  G. 18
► O S A M  G. 17 
* M O V  O D.2
» SIRIO 0.8

L. 6.800 
L. 6.250 

(prenotaz.) 
L. 5.000 
L. 4.β00

Voláni per motori, diametri 
Tjnm. 30-50, in ricco assorti
mento — Siringhe per col- 
lante, M aniglie U ■ Control, 

Ogive, ecc.

Si costruisce qualsiasi tipo di 
modello su ordinazione.

Le tavole costruttive non si 
spediscono in assegno.

Chiedendo informazioni, si 
prega di unire lire 30 per la 

risposta.

R E G O L A M E N T O  T E C N IC O

1. - Per automo'dello «1 inlencle 
una costruzione semovente dotata 
di quattro ruote la cui translazione 
ě ottenuta mediante rotazione di 
una o piů ruote.

2. . GH automodelli devono este
re azionati da motori a combust’o- 
ne interna, esclusi i motori a rea- 
zione, il cui ingombro massimo sia 
racchiuso nell’ interno della carroz- 
zeria. Son ammesse sporgenze dal
la carrozzeria solo degli ovgani rc- 
lativi alia regolazione e rifom l- 
mento del motore.

3. Tra le ruote motrici e Fal- 
bero motore deve essere interposta 
una «trasmlssione» cioé una coppia 
dl ingranaggi - sia coniti the cilln- 
drici - oppure una frizione.

4. - Gli automodelli sono suddi- 
visi nelle seguenti categoric:

la .) Riproduzioni 
2a.) Sperimentali

Sono modelli del tipo la .' quell! 
che riproducono ,n rrala, per quan
to riguarda a torrna- e la linea 
esterna della carrozzeria e dello 
chassis, automjbili Italtane e stra- 
niere dell’epoca presents o del 
passato.

Sono modelli del tipo 2a.) quel- 
li la cui sagorna esterna ě di com
pleta ideazione del costruttore.

5. - La cillndrata massima to
tale consentita del o dei motori in- 
stallati sull’automodello f e d !  10 
(dieci) c.c,

In base alia cillndrata del mo
le due categorie di automodelli 
vengono a loro volta sudd!vise in 
tre class!:

Classe A —  Cilindrata compresa 
tra 0 e 3 cc.;

Classe B —  Cilindrata compresa 
tra 3,01 e 5 cc.;

Classe C —  Cilindrata compresa 
tra 5,01 e 10 cc.

6. - Gli automodelli devono a- 
vere le seguéntl dimension! «fuo- 
ri tutto» secondo la classe a cui 
appartengono:
CLASSE A

Lunghezza minima - 300 mm.
Lunghezza massima =  400 mm.

- Larghezza minima rr 120 mm.
Larghezza massima =  200 mm. 

CLASSI B e C
Lunghezza minima =  400 mm.
Lunghezza massima =  700 mm.
Larghezza minima ~  150 mm.
Larghezza massima =  250 mm.
7. »  Π diametro esterno delle 

ruote munlte di pneumatici non 
deve essere inferiore a 60 mm. ně 
superiore a 100 mm.

8. - Il peso totale dell’automo- 
dello (escluso 11 carburante e, 
to di cui all’art. N. 10) non deve 
compresi 11 cavetto di allacclamen- 
essere inferiore a gr. 280 per o- 
gni cc. di cilindrata del motore.

9. - L ’automodello deve essere 
munito di un sistema di arresto 
del motore comandabile all’esterno 
della pista.

10. - L ’automodello deve essere 
munito di appositi ttacchi ai qua-li

sono vincolate le estremitit del ca
vetto di allcciamento. Il vertice di 
detto cavetto di allacciamento deve 
trovarsi rispetto all’asse longitu- 
dinale dell’automodello ad una di
stanza di mm. 225 pier la classe A 
e di mm. 275 per le  class! B e C. 
Le misurazioni di queste distanze 
deviono avvenire col cavetto in 
tension«.

11. - 11 cavo mobile di ritegno 
dell’automodello deve essere al- 
lacciato ad un apposito pilone cen
trale, il cui attacco, munito di cu- 
seinetto a sfera, sporgerä dall’ae- 
se di rotazione di 70 mm. Tale 
allacciamento deve essere effettua- 
to ad una altezza surficiente onde 
evitare lo sfregamento sul terrene 
una volta sottoposto alia tensione 
determinata dalla forza centrifuga 
prodotta dall’automodello in· corsa.

L ’altezza massima dal suolo del- 
l ’attacco del cavo al pilone non de
ve oltrepassare 1 300 mm.

12. - Le gare si svolgono su pi
ste piane con percorso circolare 
venti i seguenti raggi teorici mi- 
sůrati dal centro di rotazione alia 
mezzaria dell’automodello:

CLASSE A raggio metri 7,97 pari 
a- 50 metri dl sviluppo per 
1 giro

CLASSE B raggio metri 11,92 pari 
a 75 metri di sviluppo per 
1 giro

CLASSE C raggio metri 15,92 pari 
a 100 metri di sviluppo per 
l giro .

Con riferimento ai suddetti rag
gi, tenuto conto della sporgenza 
dell’attacco entrale dal pilone di 
ritegno stabilita in mm. 70 (vedi 
articolo 11.) e della distanza del 
vertice del cavetto di allacciamento 
(mm. 225 per la· classe A e mm. 
275 per le classl B e C —  dalla 
mezzaria dell’automodello —  vedi 
articolo 10) si deduce che i cavi 
mobili devjono avere le seguenti 
lunghezze:

CLASSE A lunghezza del cavo me
tri 7,67;

CLASSE B lunghezzz del cavo me
tri 11,57;

CLASSE C lunghezza del cavo me
tri 15,57.

E’ ammessa una tolleranza in 
piů o in meno del 2% sulla lun
ghezza dei cavi. A titolo esplicatlvo 
del preseme articolo si riportano 
i seguenti schlzzl dimostrtivl.

13. - Per le gare su piste cir- 
colari la partenza delPautomodello 
puö avvenire con lancio. La velo- 
clta verra cronometrata dopo che 
il modello abbla percorso il primo 
giro complete dl assestamento.

Le gare devono svolgersi su un 
percorso fissato:

Per la CLASSE A in m etri 600 pa
ri a 10 girl.

Per la CLASSE B in metri 750: pa
ri a 10 girl.

Per a CLASSE C in metri 1000 pa
ri a 10 girl.

14. - H numero dl iscrizione del- 
l ’automodello alia gara dovra es
sere ben vlsiblle ed essere di co

lore rosso su fondo bianco per 
la classe A, di colore hie su fon
do bianco per la classe B e bian
co su fondo nero per la classe· C. 
n fondo sara formate da un cer- 
chio del diametro d i 3 0 - 4 ó - 6 0  
mm. rispettivamente.

15. - Tutti g li automodellisti che 
desiderino partecipare a gare na- 
zionali di «racing-cars» dovranno 
far pervenire alia Sede, Centrale 
deU’A.M.S.C.1. un· disegno nelle 
tre viste del modello, una breve 
desrizione dello stesso, i dati tec- 
nici sia dell’automodello che del 
motore, onde ricevere il relativo 
numero di ’’iscrizione alia gara·.

16. - Primati - Possono essere 
sthlllti i seguenti tentativi di pri
máti:
I.) Velocity massima su 1 giro 

Classe A —  metri 50 
Classe B —  metri 75 
Cisse C —  metri 100 

IL) Velocita mssima su 10 girl 
Classe A —  metri 500 
Cisse B —  metri 500 
Classe C —  metri 1000 

HI.) Velocita massima su:
2 Km. pari a giri 40 per la 

Classe A
3 Km. pari a giri 40 per la 

Classe B
5 Km. pari a giri 5 0 per la 

Classe C. · ;
17. - Chiunque volesse tentare 

una prova per stabilire un nuovo 
primate dovra inrormare la Sede 
Centrale dell’A.M.S.C.I. almeno otto 
giorni prima indicandone la oca- 
litå. Alla prva 'dovranno assistere 
due commissari sportivt e due cro- 
nometristi ufficialmente ricnosciu- 
ti dall’A.M.S.C.I.

Sara compito dei commissari 
sportivi controllre le caratteristi- 
che delPautomodello, la lunghezza 
dei cavi, la distanza esatta del per
corso. Alla prova dovranno assi
stere almenp tre testimoni.

18. -  Omologazione dei primati -  
Le domande di omologazione dei 
primáti devono pervenire alia Se
de Centrale dell’A.M.S.C.I. non ol- 
tre 48 ore dopo il tentativo e de
vono essere accompagnate da un 
processo verbale firmate dai Com
missari sportivi e dai Cronrme- 
tristi.

NOTA —  La compilazione del 
presente regolamento é stata ese- 
guita su element! forniti dai Club 
Automobillstici di Francia, Inghil- 
terra e Stati Uniti d’America e le 
norme da esso dettate sono quelle 
to vigora nelle gare intemazionali.

Ahbiamo ritenuto opportune di 
attenerci il piti possibile alle nořme 
intemazionali per dar modo agli 
automodellisti italiani dl preparar- 
si opportunamente cosl da poter 
aventualmente disputare confron- 
ti con gli automodellisti stranleri 
senza essere costretti all’ultimo 
momente d i apportare modifi’che 
ai loro modelli.

Milano, 27 Dicembre 1948.
AjM.S.C.1.
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Matassa unica o doppia? Questo 
ě il supremo interrogati vo degli 
elasticisti di oggi. Cassola, coi suoi 
celeb ri dcpípiamatassa, ha fatto 
pendere nptevolmerrle la biflancia 
dalla sua parte. Anche 1’autore di 
questo articclo ha ottenuto risulta- 
ti lusinghieri. Posisiamo dunque 
affermare con assoluta certezza !a 
superiorita della doppia sulla mo- 
nomatassa? Quesťultima presenta, 
certamente, notevoli vantaggi di re- 
golaritá e sicurezza, di robustezza 
e razionalitá, tíerivanti tutti dalla 
semplicita di costruzione. La dop
pia matassa, ďaltro canto, o f fre 
una enorme riserva di potenza. 
Cassola ci ha mostrato che, con u- 
na matassa di qualitá scadente, e 
superando di poco i mille giri, si 
ha una scarica di circa 90” . Con 
elastico di ottima qualitá tale du- 
rata potrebbe essere allungata di 
almeno un 20 per cento: é assi- 
curato, quindi, il volo di 4’ .

In vista della partecipazione ita- 
liana alle prossime competizioni 
internazionali, e sopratutto alia 
Coppa Wakefield, riteniamo oppor
tuno esaminare a fondo la quesfcio- 
ne. Alle idee di Andrei, che pub- 
blichiamo oggi, vorremmo che se- 
guissero quelle di qualche altro e- 
sperto elasticista.

Ma ora cediamo la parola all’a- 
mico Andrei. State un po’ a »en
tire come la pensa.

Al recente concorso mizionalo 
che ha visto nuovamente I’affer- 
mazione di Cassola. sono stati ri- 
conferrnati i vautaggi del sistema 
bimatasse su quello mono. Con- 
viivto che in esso sta il futuro 
della categoria elastico e sicuro 
che a molti aeroinodellisti interes- 
seranno quesie mie hrevi ed in
complete note vogiio qni riport'are 
alcuiie delle cose chp ho sperimen- 
tato personalmen te, che ho potu to 
osservare su modelli altrui o alle 
quali sono arrivato coi ragiona- 
mento.

Prendiamo prima in eonsidera- 
zione i due sistemi che potrebbero 
essere fondamen tali, cioě quello 
con ingranaggi posteriori, ottenen- 
do cosi in i sistema che potrenn» 
chiamare «In serie» (Fig. 1), o 
anteriori <* iiv parallelo» (Fig. 2). 
Il ben noto aeromodellista Ciani del 
CAM al suo ben· noto EC. 3i-K> 
che non riusci, per cause varit*, a 
classiflcarsi come avrebbe rnerita- 
to alle gare di quelFanno; succes
sivamen te ru adottato da Cassola 
che in virtii di esso ottenne i suc
cessi che tutti conoscono. Pratica- 
iriente consiste in un raddoppia- 
mento dclla lunghezza. di matassa 
a parita di sezioive, con questi van
taggi: 1) dot»pio numero di giri: 
2} doppio peso di euergia inotrice 
a bordu. ai quali si eontrappongono 
questi di retti: 1) la seconda ma
tassa, non in presa -diretta colla. 
elica, assorbe un nuniero ininore 
•di giri della prima, e a scarica. 
ultimata ne conserva circa· lo stesso 
numero mentre la prima ě pres- 
soche a zero: cib ě dovuto al fatto 
che gFingranaggi non sono maí 
montati perfettamente e hanno una 
resistenza ďattrito, dimodochě, per 
ave re trasmissione, sulPalbero mo
tore deve esistere una coppia ino- 
trice uguale o maggiore di quella 
resistent - data dalla somina della 
resistenza degringranaggi e di 
quella della matassa condotta che 
tencierebbe a scaricarsi in sen so 
contrario. Da questo dcriva che ě 
eonveniente applicare un tenditore 
il quale, oltro a permettere un 
numero piď elevato di giri, elimina

in parte tale inconveniente; 2) gli 
ingranaggi, per la ragione sopra 
spiegata, non si scaricano regolar- 
mente, ma a scatti, cioě ogni volta 
che la seconda matassa giunge ad 
avere una coppia· sufficiente rispet- 
to a quella resistente che diminui- 
sce secondo il diagramma della fig. 
•í, che non ě altro che quello della· 
potenza al variare dei giri; la linea 
tratteggiatu rappresenta la secon
da· matassa che si scarica dai ptm-

g l’ingranaggi avfebbero girato con 
perfetta regolaritá. AlPatto prati- 
co pero le matasse di íS  mmq. di 
sezione per 1300 di lunghezza non 

• mi reggevano piti di 1180 giri; in 
seguito mi capitarono sotťocchio 
le tabelle N. giri-peso-lunghezza 
matassa del ' vecchio « costruttore 
di aeromodelli » e vidi che la colpa 
di questo non era impiitabile alla 
qualitá della matassa, ma alia lim- 
ghezza stessa di esse. Piu tardi

ti Λ, A\ Λ". pcc. a quclJi 15. B\ 
B” . Da notáre che 1'arca tratteg- 
giata rappresenta la potenza as- 
sorbita dagli ingranaggi. cib pro
duce vibrazioni periodiche durante 
la salita, mentre il diagramma ri- 
sultantc. della potenza sulFasse del- 
Felica avrá uii'andamento rappre- 
sentato dalla lig. íb. cioě si avrá 
una leggera tendenza alia salita a 
scalini; 3) la poteirza sará minore 
che non con una matassa sula: una 
parte infatti andrá disporsa negli 
ingranaggi, ed inoltre ogni elasti- 
cista sa che, a parita di sezione, 
allungando la matassa la potenza 
clccresce. Di quanto? questo ě un 
dato chc talvolta sarebbe utile sa- 
pere. Se. noiK si ha. un dinainonietro 
a disposizione si puO ricorrere al- 
Fapparee.ehietto della lig. 3 che ci 
pub dare una proporzione. Non si 
fa altro che variare la lunghezza 
della matassa badando che la ten
sions tra i ganci sia sempře uni
formě, e dare un numero cos taňte 
di giri. Dato che la potenza ě un 
lavoro diviso il tempo nci quale 
questo vieire eflettuato, essa sará 
inversamente proporzionale al tem
po che 1’asita nutnita di palette 
metterá a· scaricare il numero di 
giri dato.

Passando al sistema ir. 2, ma
tasse in parallelo (Fig. 2) pensa i 
erroneamcTite, nel progettare il 
mode-llo che si classified i. o a 
Roma, di poter dare lo stesso nu
mero di giri che col sistema in 
serie, cioé che raddoppiare la lun
ghezza o dimezzare la sezione fos
se lo stesso a tale scopo, col van- 
tsggio di un peso del gTuppo mo- 
topropulsore molto minore, mentre

ne trovai la ragione che ě questa: 
il numero di giri che si puo dare 
ad una matassa ě proporzionale al 
suo allungamento lino a rottura 
(normalmente T a l )  secondo un 
coeíTlciente che sará il raggio del 
filo considerato alla periferia della 
matassa dall’asse neutro (fig. 5) 
e siccoirie la sezione. della matassa 
ě grossolanamente un cerehio, a- 
vremo sezione S =  r2, da· cui
r  =  S , cioě il raggio sará 
proporzionale alla radice della .se
zione. Da questo si deduce che rad- 
doppiando la sezione della matassa 
il numero di giri non diventa la 
metá. ma dimirmisce di inolto me
no, ed esattainente della propor
zione esbrente tra le radici delle 
il íe sezioni c-n siderate. Dimodn-

chě concluclendo potremo dire che 
II sistema in parallelo permette di 
dare un numero non molto mag- 
giore di giri (circa 1,2) con mi 
piccolo aumento di peso dovn to a- 
gli ingranaggi, mentre un tericli- 
tore ě press o chě i;napplieabile a 
měno di non ricorrere a meccaiii- 
smi cinesi da far diven tåre verdi 
iii gara, ed ě nettamente inferiore 
a quello in serie.

Dal ragionamento sezione-giri si 
pub dedurre che sarebbe convo
lden te applicare hit sistema di mol- 
tipliča all’elica (fig. 6) col qual-e 
si potrebbe aiimentare la sezione 
delle matasse ed ottenere un nu
mero di giri che potrebbe di ve-n - 
tare notevolissimo sull’asse della 
elica, e avere cosi scariche. mol to 
piii lunghe di quelle ottenute ii- 
ívora; bisogna perb sapersi rego- 
lare col peso. D’altra parte non ho 
dati teorici ně pratici da esporre 
sulFargomento e non so che ri- 
sultati si potrebbero ottenere; bi- 
sogna provare.

Vediamo un po’ ora· il sistema 
di trasmissione. Alcuni dati risul- 
tati buorii in pratica: ingranaggi 
del Dp (fig. 7) di 20-22 mm. per 
matassa fino a 60 mmq. di .sezio
ne; anche con lunghezza· di 1- 1, 
20 mt.; non si ut-torcigliano tra di 
loro, purchě siano suillcientemen- 
te teso tra i ganci. spessore s 
circa 3 mm. pin che sufficiente·, 
s di 0,6-1 mm. se pieno o forato; 
modulo Z -i, costruzione in bronzo 
ed ottone. Qualsiasi ofiicina di pro- 
cisione li pub fare se non si yuole 
ricorrere a· MOVO od altre (litre, 
che li abbiano. E' conveniente il s - 
såre i asse come in figura· con sal-, 
datura a stagno altrimenti ě indi - 
spensabile la saidatura ad argento 
sc non si vuole vedere saltar tutto; 
in ogni caso montare con la inas- 
sirna accuratezza di cul si ě ca- 
paci, ed assicurarsi che scorrano 
bene. Altro sistema che potrebbe 
soppiantare gli ingranaggi ě stato 
usato dal sig. Barthel in un suo 
modello da velocitå di inolti anni 
fa, e consiste in una squadretta 
di acciaio o alluininio imboccola- 
ta, e da quattro manovelle in filo 
di acciaio (fig. 8a) di cui tre 
portano le matass? e la quarta 
Felica. Le matasse fauno ruotare 
le manovelle che si trascinano die- 
tro  la squadretta mettentto cosi 
in* rotazione Basse delFelica. Jl 
sistema si pub anche applicant a 
due matasse (íig. 8b), ě molt-ο leg- 
gero e la· sua resistenza di attriio 
<* minima, lnconvenienti sonn la 
difficoltä di montaggio (semhra 
semplice ma provatevi a farlo...) 
e le inevitabili vibrazione che si
m.inifestano durante la· scarica, da
to che la squadretta é una massa 
ruotante con notevole velocitå e 
frequenza.

E con questo ho flnito. Se qual- 
cuno ha altre cose da dire sullo 
argoinento sarb ben lieto di sentir- 
lo. anche se lo fara per correg- 
gen* qualch'· mio possibile errore.

GINO ANDRE!

II pitar.o Ferruccio Cassola col modello a doppia matassa vinci- 
tore del Concorso Nazionale 1948.
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La lavorazione dell'elica
Seguendo alia lettera· questo pro- 

cedimento, si vedra che la larghezza 
della pala tende, in prossimita del 
mozzo, a divenire di valore infinito. 
Per cui, tenendo conto di cib che in 
pratiea si 6 constatato, e cioě che 
effettivamente la parte dell’elica ě 
l ’ultimo terzo della pala, si potra 
modificare la vista di fianco in mo- 
do da raccordarla al mozzo (tenere 
presente la fig. 6 del n. 23).

Chi abbia ben compreso il pro- 
cedimento poträ fondere in una sola 
le costruziom di fig. 5 e 6 (n. 23) 
e potra, in seguito, dare alia pala la 
forma che preferisce; oppure, data 
la forma della pala ed il passo. 
potra ricavare le due viste in pianta 
e di fianco. Disegnata l ’elica nella 
forma e dimension! desiderate, si 
poträ passare alla lavorazione per 
la quale ci si atterå al sistema piu 
facile, cioě a quello per il quale non 
occorrono installazioni speciali e sa- 
gome di controllo, che sono assai 
difdcili da preparare con la preei- 
slone necesaria. Per costruire le 
eliche devono bastare l ’occhio ed il 
tatto, e solo in casi speciali l aero- 
modellista sarå costretto a servirsi 
di appositi accessori di controllo.

Come uniche sagome ci si servirä 
dela vista di fronte e di fianco del
la pala ricavate dal cartoncino. Non 
e necessario eseguire il disegno 
completo delle due pale. Basta di- 
segnarne una sola sulla quale siano 
tracciati con precisione gli assi.

Fatte le sagome si deve procedere 
alia si-elta del legno. 11 legno da

adoperare deve csseiv leggero, <-■ u ■. " 
patto, cob fibre parallele, non re- 
sinoso, bene stagionato, privo Ji 
nodi e facile da lavorare. Sono da 
scartare, per il peso e per d ifficoL  
tå di lavorazione, molte qualitå di 
legno, come: in noce, il frassino, 
1’acero, ecc. Sono buoni: il pioppo, 
il cirmolo, il balsa, l ’abete, ecc.

11 balsa dovra essere di quanta 
dura e a lavorazione finita dovrä 
essere verniciato con piii mani di 
una vernice indurente. Indicate l ’e. 
mailllte o il collante. Ad ogni modo 
il cirmolo ci sembra il legno da pre- 
ferire, per la sua leggerezza ed 
elelasticita. Tuttavia il pioppo é un 
legno che si trova ovunque con 
piu facilitå.

Rilevando dalle sagome lc misure 
massime d’ ingombro (fig. 1 ). si 
debbono stabilire le dimension! del 
bloceo di legno, che taglieremo in 
forma di paralleiopipedo, bene squa" 
drato e levigato su tutte le facce. 
Su due facce opposte, sulle quali 
si ripeterä la sagoma di fronte, si 
tracciano le mezzerie, sia trasver. 
sali che longitudinal!. I punti di 
incrocio di queste (cioě delle mez
zerie) determinant» ia podizione 
del centra del mozzo del’elica. 
Quindi, con un trapano munito 
di puma di adatto diametro, si 
pratiea il foro per il quale pas- 
sera l ’asse, o l ’albero di rotazione. 
Questo foro deve essere fatto con 
precisione, in modo che coincida 
con i due punti di incrocio delle 
mezzeile, sulle due facce.

Dopo aver fatto coincidere esat- 
tamente le rette segnate suite 

sagoma di rai-tonc con quelle se-

Si SPEDISCE A RICHIESTA IL LISTINO PREZZl AG-
GIORNATO---------------------------------------------------
Μ/ΔΑΜΟ, V/A S.SP/R/TO 14 , TEL. 7 0 .6 6 6

gnale sul blocco, si traccia stu 
questo il contorno della sagoma.

Segnata cosi una.mezza pala, si 
farå girare la sagoma di 180, e, 
ripetendo nuovamente il disegno 
del contorno, si otterrå su una 
faccia del blocco l’elica completa 
vista di fronte. I.a stessa opera- 
zione deve essere fatta poi sulla 
faccia opposta del paralleiopipedo. 
appoggiandovi pert) la sagoma di 
cartone copovolta. Si pub ora r i
cavare l ’elica sagomata nella sua 
vista- di fronte (fig . 2) asportan- 
do i ’ecceden-za di legno per mezzo 
di una sega meccanica a nastro. 
In caso di mancanza di una seghe- 
ria che disponga di un simile uten- 
sile, si pub. con i ’aiuto di un 
compagno, usare uná sega a lama 
stretta da ralegname, cbiamata co- 
munemente voltino. Quests opera- 
zione pub anche essere eseguita 
con l ’aluto di un seghetto da tra- 
foro, ma in tela raso si dovraimo 
usare lame di numero molto mag- 
giore delie comuni. Spianate con 
una raspa le ruvidezze causate 

da] taglio della sega. si tracciano 
sui lati le mezzerie, ed in- riferi- 
mento a questi assi, a mezzo della 
sagoma di cartone della vista di 
fianco, si segni due volte il con
torno di ogni fianco, dopo din che, 
con lo stesso mezzo usato in pre- 
cedenza, si toglierå II legno in piii, 
par ottenere l’elica grezza sia di 
fronte che di fianco (fig . 3).

Poichě durante la lavorazione la 
cliea viene sempře leggermente im_ 
piccolita e falsata, per impedii-e 
che la larghezza della pala risulti 
mVeriore a [uella progettata, ě he
rní iasciarc, durante i ’operaziotie di 
sbozzatura precedentemente de- 
scritta, un sopravanzo di legno cor· 
rispondente a circa 1'8 o il 10% 
della larghezza delle sagome.

Si tratta ora di sgrossare e di 
ii ii ire l ’elica per dare ad ogni sin
gula sezione della pala la sagoma 
di buona penetrazione come se si 
tiattasse di un’ala. Si tenga cou
lu del bordo d’entrata e del bordo 
d'uscita, del ventre e del dorso 
(cedi flgg. i c n).

Il bordo d’entrata dovrå essere 
segnato con precisione, e dovrå 
risultare grosso e arrotondato; 
montre quello diagonalmente oppo
sto, cioě il bordo d’uscita, dovj-å 
essere a spigolo vivo. Π ventre,

ossia la parte posteriore, deve r i
sultare concavo, qualche volta pia
no: mai convesso. Convesso deve 
essere invece il dorso, vale a dire 
la faccia anteriore della pala.

Ad ogni modo, come prolilo base 
della pala ei si pub attenere a 
quello disegnato in fig. 6, avente 
uno spessore massimo del 10% 
della corda. Con una raspa o con 
una sgorbia bene affilata, a scelta 
del costruttore, si sgrosseranno le 
pale, prima daila parte del ven
tre, unendo i due spigoii diago
nalmente opposti. ed in modo che 
il senso di rotazione risulti quel
lo voluto; e quindi si sgrosserå il 
dorso. Fatto questo, si procederä 
alia riflnitura con carta vetrata, 
prima grossa e poi fina, curando al 
massimo il profilo, 1'unirormitä del
lo spessore e l ’uguaglianza delle 
due pale.

Mentre si esegue il lavoro di 
riflnitura bisogna anche fane il 
controllo deli’equiilbrio. L’elica 
deve, assolutamente, essere equi
librate, vale a dire centrata alia 
perfezione, in modo che il suo 
centro di gravita sia sull’asse di 
rotazione. Ciú ě indispensabile per 
duca vibrazioni dannose al volo 
del modeilo. La veriflea deli’equi- 
librio si fa iniilando un perno, od 
evitare che l’eiica, girando, pro- 
un chi·/do, entro il foro del moz
zo. Disponendo l ’elica prima in 
senso orizzontale, e poi verticale, 
essa non- dovra oscillare ně in un 
senso ně nell’altro.

L ’operazione di controllo dovrå 
essere ripetuta piii volte, e se, 
per caso, non vi fosse l ’equilibrio, 
la pala piii pesante dovrå essere 
elleggerita, fino ad ottenere l’e
quilibrio dcsiderato. Qualche volta 
lo squilibrio pub dipendere dal le- 
e se le pale saranno perrettamen- 
gno scelto con poca eura, n-odoso 
o resinoso. Re. invece, la scelta 
sarå stata fatta con avvedutezza, 
te uguali. l’elica risulterå equili
brate o la dirferenza sarå cosi 
minima, che basterå rasebiare leg- 
germen-te con la carta- vetrata per 
raggiungere l ’equilibrio voluto.

Ottemito l ’equilibrio, con carta 
vetrata finissima si raschierå fin- 
tanto che l ’elica non sia divenuta 
completamento liscia in ogni sua 

( segue e eg. 564
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Il modello che prescntiamo (· 11 
vincitore di diverse gare Napo le
tture, e con tempi sempře vera- 
mente buoni; la sua costruzione 
non presenta particolari difficoltii, 
e quindi la consigliamo a quanti 
volessero realizzare un buon mo
dello da gara. con poca spesa e 
certezza di riuscita.

Questo modello, ha vinto una 
gara il 1. agosto col tempb di 3” o 
4 0*\ si 0 piazzato seconrio ad una 
altra svolasi il 12 settembre. pri
mo inttne a quella del 14 noveiu- 
bre col tempo non comune di 
17,4” .

Lu lusoliera ě a traliccio in ero- 
ce formato da listelli di balsa 3x3. 
sulla fianCvita verticale vanno piaz- 
zati 1 listelli orizzontaii, quindi i 
traversini; su questi ultimi poi si 
pongono altri quattro listelli (uno 
per la to) a completare la sezio- 
ne poligoriale. La parte anieriore 
della rusoliera. fino alla ordinata 
subito posteriorc airattacco alare. 
va ricoperta e rinforzata con tavo- 
lettc di balsa, dello spessore di 
mm. 1. Due ordinate in compensa- 
to stanno invece a formare i rae- 
cordi che vanno puré coperti in 
balsa.

L'ala e costruita pressocbe in- 
teramente in balsa. con bordo di 
entrata formato da un listello 4x4 
messo di spigolo e copertura del 
primo tratto. superiore ed inferio- 
re, con tavoletta di balsa da nun. 
0,5. larghezza circa 5 cm. Ancho 
il bordo di uscita £ in balsa, ed 
ha una sezione di mm. 3x15. Ji 
longherone ě a cassetta, formato 
da due listelli di halsa da mm. 
3x3, da una soletta di balsa da 
mm. 3 e da un’altra. per un certu 
tratto, in compensato da mm. 1. 
Profilo alare PEifel 400.

I piani di coda, a pianta e llit- 
tica, non presentano nulla di par- 
ticolare; bordo d’uscita· un 3x12 
triangolare, lamellato ove necessa- 
rio, bordo d'attacco un 3x3 rn.es- 
»o di spigolo. Centine, come al 
solito, in balsa da mm. 1, corda 
massima mm. 180. profilo un bi- 
convesso E iffel 3 38. Piano verti
cale con copertura integrále in 
balsa..

La ricopertura delle ali e del 
piani di coda é in carta MOVO gial - 
la, verniciata con tre mani di ni
tro trasparente. Per la fusoliera 
carta «Superavio» 30, con verni- 
ciatura in bleu.

II centraggio non presenters al- 
cuua difficult^, soprattutto se le 
incidenze saranno state messe con 
la massima accuratezza: 2 gradi 
positivi all’ala, zero ai piani di co
da. Attenzione al peso, cbe non de- 
ve essere inferiore ai 500 gram- 
mi; d'altra parte non ě convenien- 
te allontanarsl molto da questo* l i 
mite, minimo concesso dai regola- 
menti.

lUion lavoro!
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Ι Ί τ  appIiiMrc 1* i il tiiii« > ragioua- 
niento t'atlo dobbiatuo trasformarc 
11 segnale ;mipliiicuto o. selozionato 
in Hindu da rendere eostantomente 
positiva lu jrrijrlia di ima valvola 
per tiitla la durata di esso, si da 
aumentaro la· corrente anodica.

Si puii ottenere questo pralica- 
mente eompletando mine in lig. 1 1 
jrii schemi precedent i.

I.a parte che provvede alPingres- 
su della erielia della tpnslone di 
pilotaggio, é format» da un cir- 

. ruitn raddrizzatore - duplicatore 
del lípo non bllanclato, per 11 qua
le basraiio mdlá normalita dei ca- 
si due piceoli elementi ad ossido. 
Dl e IJi Data la piccola corrente 
die vi sčorre, il segnale é prele- 
vato altraverso il condensatore C 
dalla plaeea di VC; R é la resisten- 
za di carico die vlene inserita nel 
circuito-griglia-catodo.

Naturalmente il raddrizzatore 
deve essere moiitato in modo che 
il vollaggio ai capi dl questa re- 
sisienza sia positivo verso Ia gri- 
glla e negativu verso il catodo.

Vulendo, si pud aivche far eom- 
piere alla V·.’ il doppio compito di 
selezionare la frequenza fornita 
dalla preamplificatrice e di cam- 
hiarla in corrente adatta a far fun- 
ziomii'e il relé: si rfduce cosi a 
due U numero delle valvole con la 
possibilitii di usare un unica vál- 
vols doppia e si ottiene lo schema 
di ri.g. 1 i! die perö uccessita di 
mia messa a punio piii aeeurata.

in tutti c due i casi oecorre ba- 
dare die ia capacitii del condensa- 
lori del nitro, calcolali eome del
to prece.dentemente sia- il piii pos- 
sibile identica per tutti e qualtro, 
e lo stesso dicasi per il valore chi- 
mico delle resistenze 
Abbiamo cosl l'inalmente gli sche- 
mi tipiei di una appareeeiiiatura 
radio eleitrica applleata al tel f- 
eomando di modelli per via· sonora.

I.a parte finora sviluppata che 
ehianiaremo in seguito liassa fre- 
ipienza. o semplireineiite 1U·', si 
pun adoperare senz’altro. adattan- 
do i valori della rcsislenza alle ca- 
ralleristielie delle valvole.

Oueslo tlpo per le sue earatte- 
ristiche si presta ad essere usalo 
quasi eselusivamente flow  i ruino - 
ri eslrariei siano ridutli ai niinimo.

li' il caso dei modelli dl lvavi 
quundo si usa per la iiropulsiope 
nil rriotorino elettrico o di altro l í
po con funzionameiito piuttosto 
sileuzioso e cosi il comando per 
via sonora puo essere molto sim- 
palico e dare piacevoli elTetti; il 
iiiotiello rispondeni eon cambia- 
menti di direzione o di velocity ai 
diversi suoni di un fischietto cbe 
potri'i sembrare quello del Coman- 
da-nte o noslronio dell'mbarea- 
zione.

lia inoltn. il vantaggio della 
maggiore sempHeili costruttiva e 
di usn rispi’ tto a quello via radio 
η per di pin non riehiede per il 
proprietario robbligu di fornirsi 
di una lieenza da radio dilettaiile 
o altro.

In ogni modo sarä bene tener 
preseii te questi circuiti, perché 
possono essere utilizzati con qual- 
che aggiunta per il verb radio co- 
inando che Ulustreremo in seguito.

Consigliamo pertauto coloro che 
voglioivo dediciu-si a reiiHzzazioiir 
del genere, di cercare dl approfon- 
dire le loro cognizioni e lavorare 
con la massima precisione e accu- 
ratezza per quanto riguarda 11 
niontaggio dei singoli pezzi, i col-

legaiueuli e le diverse saldature, 
ad evitarc protablll delusioni; dal 
canto nostro cercheremo di dare 
anche esempi pratiei.

Per completare questa prima 
parte del nostro iavoro, che spe- 
riamo sia utile a inoltl e chiuda 
una lacuna del modellismo italiano, 
esaminiamo qualche modo di col- 
legare il relé ai comandi che si 
intende realizzare.

Premettiamo che l'uso del r,.d- 
drizzatore del circuito di griglia 
permette di impiegare dei relé 
molto menu sensibill e delicati, con 
maggiore sicurezza di fimziona- 
mento e con contatti maggiormeu- 
te dimeiisionati.

Peru, quando si ricerchl la m..s- 
sima semplicitii o si vogliano ottc- 
nere altri scopi, si pub connettcre 
senz'altro il relé nel circuito di 
placca, curandone peril al niassi- 
mo la realizzazione.

yuando si debba controllare u- 
na parte mobile, per es. un timo- 
ne di direzione, normalmente si u- 
sa come intermediarlo un servo
motore costltuito da un dispositi- 
vo a scappamento, coir funziona- 
mento simile a quello degli orolo- 
gi oppure un piccolisslmo motore 
elettrico; difficilmente yengono a- 
doperate elettrocaiamitě con· roc- 
chetto fisso e nucleo interno mo
bile, benché piii semplice a co~ 
struire e mcno costose. per il loro 
maggiore consurno rlspetto ai pri- 
mi irecessitando di batterie piii vo
luminöse e pesanti

Lo scappamento (un tipo sche- 
matico e presentato in lig- 13), 
si rompoiic:

a) di una ruota a croce con 
estremitii di forma adatta, al cul 
centro é flssato Lasse che porta 
una matassina· di elastieo oppure 
é collcgato ad nil motorbro a niol- 
la; porta inoltre su uno dei bracci 
mi perno P che ruolando sposta

b) I'astina, su cui & ricavpta 
uii'asola cd é fissato il piano mo
bile da controllare, di un angolo 
X determiniito dalle carntterisU- 
che lisiche del complesso;

c ) iin'aiiroriiia a dm· bracci coil 
una media che ne eontrolli la po-

si/i-uie di 1‘iposo:
d) im'cdettrocalaniita collegata 

eon il relé e la battoria di aliineil- 
tazione.

(„mando il relé chiude il circul- 
10, l'elottrocalainitn attira l ’anco- 
rina ehe sblocea la ruota a crorc, 
lasciandola peru libera di compie- 
rc .solo un quarto di giro, finch«' 
cioé va ad urtare contro l ’altro 
braccio che si trova ora nella po- 
sizione trattogigiata.

itiaprendo il elreuitu Pancorina 
torna nella po.-tizione di riposo 
senza peril perniettere che la ruo
ta pereorra un altro quarto .11 g i
ro. .Nel easo della figura, iiivianbo 
un segnale si sposterii il tirnone al 
centro, con un altro andni a de- 
stra. poi di línovo al centro e quin- 
di a sinistra.

Inviando gli iintiulsi é necessa- 
rio badarc alia sequenza dl pofi- 
zioni che deve seguire ia ruota 
a rrore

Togliiuido due bracci oppostt al
ia ruota si puii ottenere che in as- 
sonza di segnale il timone torni 
nella posizione di centro; la fig. 
14 rappreseta una soluzione pratl- 
ca di questo ultimo tipo e non ha 
bisogno di ulteriori spiegazioni.

Con il sistema a scappamento, 
il piano mobile compie i suoi nio- 
vimenti cli scatto e ciů non pud es-
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sere troppo adatto a particolarl rea- 
ltzzazloni anctie regolando bene la 
carlca della matassa dl elastlco.

Sotto questo aspetto, benchě 
plů complicato, si presta raegllo 
l ’uso dl un motorlno elettrlco.

Questo puö essere plccollsslmo 
dela potenza 1-600— 1-800 dl ca- 
vallo, che qulndi verrå a consuma- 
re sul due Volt circa 2-300 mA. 
opportunamente demoltipllcato con 
un rapporto da 80 a 100, per e- 
semplo con un lngranagglo e vlte 
senza fine, si ottiene uno sposta- 
mento g-raduale e bloccablle ni tut
te le poslzionl

Con un buon montagglo ě pos- 
slblle sopprlmere tutti gll acces- 
sori dl sicurezza quali 1 contain
0 relé supplementärt; dl questl 
ultimi perö ne occorreranno due, 
con le relative due vie nella pane 
radio; é bene Inoltre montare sul
la demoltlpllca del contattl dl fine 
corsa. Il eomplesso si presentera 
come In fig. 15: 1 due attacchl del 
motore sono collegatl a ciascuna 
lama mobile del relé corrlsponden- 
te, I due contattl flssi A sono at- 
taccati al negative della bit.eria,
1 due B al positive attraverso 1 
contattl dl fine corsa llmitantl le 
posizioni estreme del motore. 
Quando 11 sistema é In rlposo, 11 
motore ba 1 suol due fill di all- 
mentazione alia stessa polarita ne
gativa, perö se uno del relé é ec- 
cltato 11 contatto B da una polari
ta positiva sull’attacco corrlspon- 
dente del motore che gira fine al- 
l ’arresto del comando o alFapertu- 
ra del contatto dl sicure'zza dl 
fine corsa.

Se 1 due relě rossero eccltatl 
contemporaneamente, ambedue 1 
collcgamentl del motore aivdrebbero 
al posltlvo e 11 motore restereb
be rermo senza nessun gualo per 
le batterle Quando, oltre ad un 
tlmone, sl volesse cpntrollare 11 
motore elettrico usáto per la pro- 
pulsione, volendo adoperare solo 
slsteml elettricl, occorrerě badare 
ad alcunl accorglmentl per avere 
la massima steurezza dl funzlona- 
mento. II motore in questtone de- 
ve avere una potenza adeguata al
la grandzeza dello scafo da muo- 
vere e alla velocity che sl vuole 
ragprlungere; sarä sempře relati- 
vnmnte grande e sl avra qulndl un 
forte consumo. Per es. sl v -g ’ la 
usare un motorlno dl clacson dl 
automobile che consuma nnque- 
otto amp a 6 Volt. Alle batterle 
dl adatta capacltři, per farlo fun- 
zlonare con sufficiente sicurezza, 
occorre aggiungere due relě per 
passare da una marcla all’altra: a- 
vantl e Indletro, e un altro per 
fermare lmmedlatamente senza 
sbagll 11 motore. Lo schema ln f i
gura 16 rappresenta un sistema 
per ottenere 11 fermo, la marcla a- 
vantl e indletro del motore in que- 
stlone. II funzionamento ě abba- 
staza sempllce a capirsl se lo sl 
osserva con un po’ dl attenzione;
I relě n, 1 e 3 oltre la loro eccita- 
zlone normále, devono possedere 
un secondo avvolgimento. a debo- 
le consumo applicato sulla batte- 
rla dl allmentazione del motore e 
cloě 6 o  12 Volt. Questo av.vol- 
glmento serve a mantenere 11 con
tatto dopo che sla stato inviato
II comando, senza che sia neces- 
sarlo rar durare ln permanenza 11 
relatlvo segnale selezionato.

L ’arresto ě controllato dal relě 
n 2 con 3 contattl che devono 
essere abbondantemente dlmenslo- 
atl. Se possiblle di tungsteno, per 
vltare 1’lncollagglo. Di questl i nu
mer! 1 e 2 lsolano 11 motore dalla 
batterla e 1’altro 3 lnterrompe 11 
clrulto dl mantenlmento del relě 
í e 3. I relě n. 1 e 3 sono ldenti- 
cl; portano clascuno 5 cotattl co
me per il precedente: 1B e 3A 
servono al camblo dl marcla ed 
ě preferiblle sl stablliscano prima 
degll altri portatl dallo stesso re-

La Dltta Movo dl Milano mette 
in palio una Coppa, denomlnata 
«Coppa Movo» riservata al vincl- 
tore che totalizzera il niavglor 
punteggio della gara di motomo- 
delll disputata secondo 11 regola- 
mento tecnico che segue.

La «Coppa Movo» ě una gara 
internazionale riconosciuta dalla 
Federazíone Aeromodellistica Na- 
zionale Italiana che víene disputata 
ogni anno a partire dal 194 9 se
condo le norme particolarl dl an
no in anno emanate dall’Ente Or- 
gantzzatore.

Possono partecipare alla gara sla 
aeromodelllsti lsolatl che squadre. 
Queste ultime composte da non plti 
dl tre concorrentl facentl parte 
delle Federazloni aeromodellistl- 
che - Aero Club e Gruppl.

Per 1’assegnazione della Coppa 
sl tiene conto del punteggio mas- 
slmo reallzzato dal slngolo con- 
corrente e, per 1 componentl una 
squadra, dal migllore dl essl.

La Coppa rimarrä di definitiva 
proprieta dl quella Federazíone, 
Aero Club, Gruppo, o slngolo Con- 
corrente che avra totalizzato 11 
massimo punteggio per tre anní 
consecutlvi secondo 11 regolamen- 
to tecnico della gara. Nel caso del- 
Federazioni, Aero Club o Gruppl, 
per massimo punteggio si lntende 
quello totalizzato dal suo migllor 
componente.

Solo agil erretti della classifies 
per Nazien 1 sarä calcolata la som- 
ma del puntl otter.uti dal singoli 
concorrentl facentl parte della 
« Squadra iVazionaie » designata 
dalle rispettive Federazloni Aero- 
modellistiche o Aero Club del Pae- 
sl partecipantl.

I modelli partecipantl alia gara 
dovranno essere mttnltl dl motore 
rrieccanico la cui cillndrata, nel ca
so dl motori a combustione Inter
na, non deve sorpassare 1 died 
centimetrl cublcl.

E’ consentlta Ifappllcazione di 
plů motori qualora la cillndrata 
massima totale non sorpassl 11 11- 
mite suaccennato.

La gara ě riservata· a modelli 
terrestrl costruitl con qualsiasi ti- 
po di materiale, la cul apertur.- 
alare sia compresa fra 1 600 e 
3500 mm. 11 carico alare ě libero. 
Il peso totale del motomodello In 
ordlne dl volo non deve superare 
1 5 Kg. Non- ě consentlto lo sgan- 
clo ln voto di parti del modello·.

lě; ΙΑ, 2A-2B, 3B sono montatl 
sul clrcuito del motore e lo met- 
tono In funzlone quando si invla 
11 comando. GU altri· AA, 5A-4B-5B, 
servono alia sicurezza di mano- 
vra ’ bloccando 11 relě come detto 
prima, con 11 secondo avvolgimen
to a bassa tension«. Con ciö e con 
quanto precedentemente detto, 
speriamo dl essere riuscltl. ad 
Impostare 11 problems del comando 
a ďistanza di modelli, pero ora con 
via sonora, presentando 1 circul- 
tl fondamentall e qualche splega- 
zione sul loro funzlonameto, te- 
nendoll ben present! per aver chia- 
ra' I’ ldea delle dirficoltä e pen- 
sando alle complicazlonl da af- 
frontare e relatlvamente alle pro- 
prie posslbllita, si puö qulndl 
comlnciare a* pensare a quello che 
sl vorrä realizzare Prossimamente 
vl presenteremo qualche applica- 
zlone pratica.

LUIGI LAUCIAM3

La competizione conslstera ln 
due manifestazionl:

A —  Concorso di eleganza.
B —  Sara oi regolaritå.

A —■ Prima della gara dl regola- 
rlta tutti i modell! partecl
pantl saranno riuniti e pas
sat! In rassegna dalla Glurla 
per il Concorso dl Eleganza 
ed assegnazione del punti re
lativi. A questo fine su ognl 
modello dovrä comparire ben 
chlaro (sulla fusoliera e sul- 
l’ala sinistra) il numero cor- 
rispondente al numero di 1- 
scrizlone. I modem non pos
sono essere sostituitl con al- 
tri perchě verranno punzonatl 
dalla Commission« Sportlva.

B —  La Gara di Regolarita avra il 
seguente svolgimento:
1) I modelli dovranno decol- 

lare da apposlta pista con 
i propri mezzl senza alcu- 
na spinta.

2) La durata dl funzionamen
to del motore deve essere 
compresa fra 1 12 e i 15 
second! dal momento del 
dlstacco dalla pista.

3) Il modello deve atterrare 
dopo un tempo di volo 
compreso fra 4 0 e *5 se
cond! dal momento in cui 
si ě staccato dalla pista.

PUNTEGGIO.
Al concorrente che otterra un 

tempo dl volo compreso fra 1 40 
e 45 secondi saranno assegnati 
500 puntl.
Per ogni secondo dl volo ln plil 

del 45”  prescrittl —  20 punti. 
Per ognl secondo dl volo in meno i 

del 40” prescrittl —  15 punti. 
Per ogni secondo in plů o ln mě

no del funzionamento del moto
re —  10 punti.

Per decollo con imbardata —  10
punti.

Per volo in virata —  20 puntl. 
Per volo scampanato o per looping 

—  100 puntl.
Per atterramento con capottata —  

30 puntl.
Per mancato decolo ě concessa la 

rlpetizione del lancio con penallz- 
zazione dl —  4 0 puntl.

Per modelli costruitl ln scala co
me fedele rlproduzione dl verl 
apparecchi +  150 punti.

Per modelli blmotorl +  50 puntl. 
Per costruzlonl lnteramente mec- 

canlche +  4 0 punti.
Per buona rifinitura (concorso di 

eleganza) +  10 +  60 puntl.
Per carrello retrattile +  25 punti. 
Per applicazione dl giroscopio o 

altro dispositivo di rotta +  50 
puntl.

Per elicotteri, ontottori od autogi- 
ri +  75 punti.
Ogni concorrente poträ parteci

pare con un solo mödello. Sono 
ammessi per ogni mdello due lan- 
cl e di essi sara tenuto conto agil 
e ffetti della classifica del lan-cio 
cljéiavrä totalizzato il maggior nu- 
me®> di puntl. A fine gara 11 mo
dello vincltore sara controllato a- 
gll e ffetti dl verifica della punzo- 
natura.

A tutti 1 partecipantl che hanno 
eseguito almeno un lancio sarä ri- 
lasclato un artlstlco diploma.

La tassa di iscrlzlone ě fissata: 
per singoli c°ncorrenti L. 250; 
per squadra (dl quota fissa) 

L. 250 (piu (per ogni componente 
la squadra) L. 250.

Per tutto quanto non specifl- 
cato nel presente regolamento, 
valgono le nořme tecniche della 
F.A.N.I.
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UN MODELLO Dl LUSTR ATI

Nell’ormai lontano dicembre 
1944 sette od otto riorentini (po- 
chi ma buonl) decisero di fondare 
legalmeute il GAF.

Gli ostacoli Oa sormontare era- 
no molti e taluni sembravano ad- 
dirittura insupéTabili. Oggi, a di- 
stanza di cinque anni, guardando- 
ci indletro vediamo, e non senza 
un po’ di soddisrazlone, dl aver 
fatto molta strada. Della squa- 
dretta del ’944, siamo oggi un fol- 
to gruppo di appassionati (3 60 al 
31 gemiaio 1949) con al suo atti- 
vo diverse vittorle nazionali e re- 
gionall nel campo sportivo e. di
verse lnizlative in campo organiz- 
zativo. La sede, sdoppiata per co- 
moditä in circolo in Piazza Anti- 
nori 1 (gentilmente concesso dal- 
l ’Aero Club) e in laboratorio in via 
della Robbia 82, ha potuto arric- 
chirsi di sempře nuovo materiale. 
E, per dire 11 vero, quanti banno 
visto 11 nostro laboratorio sono ri- 
masti entusiast!. L ’attrezzatura ap- 
positamente creata per aeromodel- 
listi, consta di ben 7 banconi da 
lavoro muniti di morse, di una se
ga circolare elettrica trasformabi- 
le in raspatrtce e tornio, di un 
trapano a colonna e di una cin- 
quantina di arnesi varii. 11 labo
ratorio inoltre, é allietato da un 
annesso giardinetto con ping-pong,

dove i soci continuano a suon di 
spalliivate le contese iniziate nor
malmente ail’aeroporto. Nel 1948 
poi, per aderire alle numerose ri- 
cbieste pervenuteci, abbiamo aper- 
to la sottosezione del GAF in un 
rione periferico, per ravorire un 
folto gruppo di associati.

L ’attivitå sportiva, tralasciando 
quella degli anni passati, ormai 
nota, ě stata nel 1948 quanto inai 
varia e reddltizia. Gare fittlssl- 
me, variate, rigide come regola- 
mento, in casa e fuori casa, banno 
dato modo ai costruttori riorenti- 
ni di raggiungere un perfetto gra
do dl preparazione tecnico-sporti- 
va, con vantaggi palesi e innega- 
biU. La categoria veleggiatori ba 
trovato In Alinari, Sirovicb Tabel- 
lini,, Rldolfi e Brambllla del rap- 
presentanti formidabili, e specie 
Alinari, attraverso una gamma di 
tipi sempře p iά perfezionati, ě riu- 
scito a raggiungere del tempi ve- 
ramente magnil'ici per durata e re- 
gilaritå. Negli elastico, invece, ab
biamo subito un lieve rallentamen- 
to, anche per l ’atlontanamento 
dalle gare dl Pavanello, dedicatosi 
completamente alla direzione spor
tiva della squadra del GAF, e il 
solo Andrei si e dedicato con otti- 
mi risultati ad un »rtoppia matas
sa». Spcriatno cbe, in vista deila

Questo modello, costruito alla 
fine del ’ 47, era il secondo cbe 
reallzzavo dopo quattro anni di in- 
terruzione dovute a ragioni di stu
dio. Nella pro-gettazione mi sono 
imposto il raggiungimento della 
massima semplicitå costruttlva u- 
nita ad una buona robustezza, pur 
senza trascurare quelle parti cbe 
piil interessano per la -tabilitå e 
l'erncienza. Caratteristicbe queste 
clie mi banno favorito alla »Coppa 
Tevere», dove mi sono piazzato al 
secondo posto in classifica.

La fusoliera ě del tipo a cas- 
•setta, costruita a traliccio con 11- 
stelU di balsa. 6x6 e traversinl 
3x6. Carrello in acciaio da mm. 2, 
guancette posteriori per il passag- 
gio del perno porta matassa. Al- 
loggiamento per il piano orlzzon- 
tale, che viene infilato lateralmen- 
te, e mantenute a posto dalle ta- 
volette di balsa. Copertura in carta 
avlo verniciata con una mano di 
collante ed una di Celpen rossa.

L ’ala rastremata, presenta un 
buon· allungamento ed una alta ef- 
ficienza, grazie ancbe alla disposi- 
zione molto ravvlcinata delle cen-

Wakefield, i nostri specialisti de- 
dicbino maggior tempo a questa 
categoria. Ancbe nei motodomelli 
Andrei si ě ratto luce e la sua 
vittoria al Concorso Nazionale ne 
ě la riprova. La «pinna» é sempře 
la preferita, ed ě stata valorizzata 
con buonl risultati da Carpini col 
Supertlfone e da Glannazzo col 
Testableu. Nei veloclsti, inflne, 
molti i simpatizzanti, ma in gamba 
c’é solo Present!, dotato di una 
attrezzatura fantastica e dl moto- 
rl urlanti a 15.000 giri.

Tirando le somme, sono state 
dlsputate ben IS gare, sono state 
vinte tre gare regionall fuori casa 
ed una in casa.

Inoltre a tu tťoggl i sigg. Andrei 
e Pavanello risultano tuttora cam- 
pioni Italian! rispettivamente per 
la categoria motomodelll e per la 
categoria Wakefield.

Nel 1948 il gruppo Aeromodel- 
lísti Florentin! e stato diretto dal 
sigg. Barthel, Silavi, Pavanello, 
Presenti, Losappio, Glannazzo, An
dreí e Créscioli. χ

REPA

tine che impedlscono l ’avvallamen- 
to della carta. Rlportiamo ai na- 
turale la centlna d’attacco e le due 
di estremitä, profilo concavo tun- 
vesso sottlle; le altre een tine pos-· 
sono essere rlcavate da queste due 
per mezzo dl una proiezione, od 
interposizione cbe sia. Ho preferi- 
to l’ala rastremata perchě, avendo 
una scarica breve e potente, ovrel 
dovuto contare soprattutto sulla 
planata; e l ’ala a forte allunga
mento e rastremata mi ě apparsa 
quella cbe dava le maggiorl garan- 
zie di efficienza e di robustezza a 
un· tempo. Il bordo d’entrata alare 
ě formato da un 10x 10 di barsa 
rastremato e sagomato, 11 bordo dl 
uscita ě un llstello trlangolare 
4x15, 11 loi.gherone un tondlno dl 
pioppo posto a 2 mm. dal dorso 
delle centlne, che perö all’attacco 
e rinforzato- da un· allro tondlno 
posto lnferiormente; lo spazio tra 
1 due va riemplto con tavoletta dl 
balsa da 2 mm. Causa dell’adozio- 
ne di questo sistema di costru- 
zione, la sottigliezza del profilo, 
che avrebbe impedito l ’uso dl un 
longberone alto e comunque robu
sto. Il tondlno, infatli, lavora a 
compression«, i due bordi a tra- 
zione, poiché giaeciono in un pia
no inferiore; a ciö si aggiunge 1- 
noltre la rlcopertura, e particolar- 
mente quella della parte lnra- 
riore. ·

Gli impennaggi sono di costru- 
zione analoga all’ala e sono coperti 
con carta avio verniciata con· tra- 
sparente. La deriva verticale ě so- 
lidale con la rusoliera.

L ’elica va rieavata dal blocco dl 
balsa, le cui dimensioni possono 
essere prese sul disegno.

La matassa é formata da 24 
fill 0,7x6 lunghi cm. 90.

LUSI

VI p regh lam o v lv sm e n te  dl 
a c q u li la r e  se m p ra  la  r lv ls la  
dai m edlsim o g lo rn a la io . V e  
ne p reghlam o nel vo stro  e  

nostro  In te resse .

E’ l ’unica Rlvista del genere cbe 
esista in Europa:

L · RI VISTA dd GI0CATT0L0
Si pubblica in tre lingue, trlme- 
stralmente e contlene un re- 
pertorio completo di tutti 1 nuo- 
vl giocattoli che vengono lan- 
ciatl in tutto il mondo.

la  RI VISTA dd GI0CATT0L0
ě riccamente Ulustrata a colon 
e presenta in ogni numero una 
speciale sezione in cui sono il- 
lustrati i cosidetti giocattoli 
scientiilcL insieme a modelll 
con relativl disegni in scala e 
schemi costruttivi.

la  RIVISTA M  GlOCAnOLO
é la Rlvista di tutti gli ap 
passionatl di tecnica e di miove 
invenzioni.

Ogni numero: Lire 300 
Abbonamenio annuot Lire 900

Per ogni informaxione scrivere alla

"RIVISTA DEL GI0CATT0L0 "
V I A  Č E R V A ,  2 3 - M I L A N O

ifflom iM m ú
φ

i J L
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Il MOYO H. 10 fe uno Oel prlml 
motori ad initoaceensione da 10 cc. 
comparso in Italia. E’ certamente 
il primo di tale cilindrata prodotto 
in serie dalla MOYO motori di Mi
lano, sita in V. s. spirito 14. Buo- 
na parte della produzionp fe desti- 
nata all’esportazione; il rimanente 
al mercato nazionale.

Il MOYO D. 10 fe un autoaccen- 
sione a corsa piatta, con aspirazio- 
zione a mezzo valvola a disco po
sterio r. I.a valvola fe sostenuta da 
mi mppo iissato al carter per mez
zo di tre viti. La presa (Paria fe 
costruita a parte, alloggiata nel- 
l'apposito vano e blorcata per mez
zo di una vite; il carburatore, con 
tale sistema, pud essere bloccato 
in qualsiasi posizione.

Il carter fe fuso in lega di al- 
luminio, e contiene l ’alloggiamanlo 
per il cuscinetto a sl'ere, oltre al
la bronzina. Le flange di fissaggio 
sono quanto mal robuste e spessc. 
si da prevenire qualsiasi incidente.

La to-data fe in allumiiiio, c pie-

sciita abboudanle alcttatiira, sl.i 
sui lati che sulla somrnita. ijuosta 
ultima alettatura 6 ricavata con 
l'resatura. La testata, che blocca 
ancbe la cainicia, fe assicurat» al 
carter por mezzo dl quattro pri- 
gionieri, 'che la attraversano corn 
pletamente rino ad avvitarsi nello 
apposito collare, classlco dei rnn- 
tori MOVO.

La corsa del MOYO 1). I il fe di 
mm. 24, Lalcsaggio mm. 23, che 
danno una cilimlrata di cmc. 9,98 
con un peso complessivo di circa 
400 grammi. La potenza a 10.00» 
giri fe di circa 1/3 Hp. Per questo 
motore viene consigliata. per volo 
libero, un’elica da mm. iOO-ižOx 
200, per volo coivtrollato da 300- 
360x400. Voláno consigliahile da 
mm. 70-75 con 200-210 gr. di 
peso.

La ditta consign» una miscela 
formata da 50 parti di clere snlfo- 
rico, 50 di nafta bianra, 15 di olio 
Castrol XX!., 15 olio di Heino.

il sig. Van de Veide, donátore della «Coppa Tevere» ha porto 
le sue congratulazioni alla Lega Nazionale di Monfalcone, prima 
vincitrice della Coppa stessa.

La Lega l“ 'Tionale Monfalcone, sezione aeromodellismo, rin- 
grazia vivamente e pubblicamente -a mezzo della nostra rivista, 
il sig. Van de Velde per quanto ha voluto fare allo scopo di 
favorire l’ aeromodellismo italiano.

Comunica inoltre che il secondo incontro per la disputa 
della Coppa avverrå nei giorni 23-24-25 apríle. Invierå il pr» 
gramma di gara a tutti i gruppi federati.

Vi presento questa volta un mo- 
dellino che, oltre ' che essere un 
grazioso sopramobile, piuo anche 
dare degli ottlmi risultati dl volo. 
Si tratta infattl della riproduzio- 
ne del notisslmo Macchi 308, hlpo- 
sto da turismo, che tanti favori 
ha iivcontrato neU'amhiente aero- 
turistico nazionale. Oltre che es
sere dl linee gradevoli e ben av- 
vlate, fe anche adatto alla riprodu- 
zione quale modello volante, pre- 
siaridoai ad una costruzione ahha- 
stanza fedelc grázle alla· fusoliera 
piuttosto lunga, alle ali in posi
zione abbastanza arretrat», che non 
costringono il costruttore a cari- 
care 11 musn di piombo. Soltanto 
la superficle del piano orizzontalc 
v »  legigermente ingrandita, cosa 
pressochfe generale helle riprodu- 
zioni.

Il carrello trlciclo, poi. permette 
reffettuazione di atterraggi e de- 
colli altamente realistici, specie se 
effettuati su terreno liscio, o sulla 
pista asfaltata di un aeroporto. Xe 
consiglio quindi vivamente la co
struzione a quaiiti volessero rea- 
lizzare un modello ad elastico da 
divertimento od adatto a gare di 
quella categoria. (Una gara del ge
nere fu effettuata a Roma nel '4 4. 
e fu vinta da una riproduzione del 
«Ryan Dragonfly» di Ridenti, se- 
guito dal «Tomahawk» di Janni - 
X. d. R.l.

Ma passiarno alia costruzione. La 
fusoliera fe ottenuta con un tralic- 
clo di listelli eorrenti 4x4 di balsa 
e traversini 2x2; l’arrotondamentu 
ameriore del muso va eseguito me
diarite quattro ordinate di compen
sate, che riportiamo al naturale, i 
cui interstizi vanno rhiusi con tan
ti la - -plli (11 balsa inrnHati aecu-

ratamcnlc. Ad Incollatura esegui- 
ta·, sagomare ed arrotondare con 
raspetta e cariavetro. Eventuali 
imperrezioril possono essere stuc- 
cate con· collante e talco. La ca- 
bina fe in cellulnicle, e a traverso 
ad essa fe possibile asservare il 
finto eruscotto. Il piano di coda 
verticale fe solidale con la fusolie
ra, e cosi pure quello orizzonta- 
Ie, quesťuitimo a profilo piano- 
convesso.

L’ala fe formata da 16 centine in 
balsa da mm. i a profilo piano 
convesso che vanno rieavate me- 
diantp una sagoma in compensato 
o alluminio. 11 bordo d’entrata fe 
in pioppo 2x2 quello d’uscita fe 
un 3x7 in balsa. L ’estremitå fe 
costruita col solito sistema. L ’ala 
va incollata sulla parte superiore 
della cabina. per mezzo di due 
guancette di compensato da mm. 1.

II carrello fe in filo d'acciaio da 
0,8, legato con refe e collante. ca- 
renature, in balsa; ruote ballon in 
legiio, con la gomma dipinta· in 
nero.

Il tappo dell’elica fe costruito con 
un blocchetto di balsa che fe con- 
sigliabile sagomare assieme al mu
so della fusoliera, ed fe munito 
della· solita boccola e del cusci
netto a sfere. L ’elica fe in tiglio. 
perchfe, essendo fissa. in balsa po- 
trebbe rompersi al primo atterrag- 
gio brusco.

La matassa fe formata da 8 fili
1,5x1,5.

La ricopertura fe in carta Movo, 
con due mani di nitro gialla di- 
luita; la· fiamma e le finiture sono 
in rosso. L ’elica fe consigliabile 
vernieiarla trasparente.

PAOLO VITTORI





Eseguite lo openizioni ciosorino 
J i e l  numero precedente bisogncWi 
passare alia applicazionc del fa- 
sciame.

La miglioro quanta di listelli 
quella di faggio. e per le mistire 
sarä bene attenersi a quanto dotto 
in precedenza. Tenerc presente cbe 
i listelli debbono cssere sempře di 
lunghezza sufficiente per arrivare 
da prua a poppa·.

Si misura la lunghezza perinie- 
trale dell’ordinata e si stabilisre 
quanti listelli sono neeessari per 
ricoprire nna intera fiancata. La 
stessa operazione va ripetuta sul- 
le ordinate di prua e di poppa, sta- 
bilendo la larghczzo che dovranno 
avere per entrare sul posto nello 
stesso numero dclTordinat centra
le. Per esempio: semilunghezza or- 
dinata centrale cm. 10. Adoperan- 
do dei listelli 2x5 no ocorreranno 
20. Se la semilunghezza dell’ordi- 
nata prodiera sarii di cm. 5, per 
farvi entrare 20 listelli sarii ne- 
cessario cbe ognuno di essi s»a 
largo mm. 2.5 (2,5x20 — s o l

Stabilita cosi approssimativa-

AVIOMODilll
CREMONA ■ VIA GUIDO GRANDI, 25
Nuovo catalogo illustrato L. 50 
Motori americani completi di 
accessori elettrici. Balsa e -pac- 
chi balsa, tavole costruttive. 
Accessori per modelli voianti.

Per ogni richiesta in informa- 
zioni aggiungere i francobolli 

per la risposta.

mente la forma del lislellu. si pm’· 
coininciare Papplicazione del ra- 
sciame comineiando dalla copci la. 
If listello. prccedentemente rn- 
stremato con un pialletto, va t:s- 
sato per mezzo di sp‘ i i e quind) 
ineollato. ( t'igg. 2 - 3 ). I listelli 
vannq applicati sueccssivariiente 
uno r.-uI rianeo destro ed uno >ul 
sinistra, procedendo ve*\< > la chi- 
glia. Quando lo spazio rimasto sul 
1‘ondo sarii poco, si fissera il li- 
stello aderente la cbiglifi, «.·. tor· 
nando in senso oppbsto. si giun- 
gerä a mettcre l’ultimo listello, a 
cbiusura completa del vano rima- 
sto. (fig . i ) .

Dope aver cosl ricoperto tutto
10 scafo. si diluisea del collante. 
che va poi smaltato con un pen- 
nello in tutto Timerne. Ouesto la- 
voro di incollatura va fat to con la 
massima accuratezza, per ccrearo 
di non lasciare degli interstizi che 
potrebbero esscre damiosi oltre 
che antiestetici.

Dopo aver applicati tutti i listel
li si proceda ad una attenla revi- 
sione di tutte 1c incollaturc inter
ne, abbondando magari nelTaggiun- 
ta di collante. Lasciare quindi la 
eostrnzione a riposo per una gior- 
nata.

Quando si sarii eerti ehe il co l
lante avrä fatto ottirna prosa, si 
poträ passare alla finitura esterna 
dello scafo. Prima con raspetta, 
poi con cartavetro sempře piů f i
na si asporteranno le asperitå e lc 
difference tra i listelli. Attenzio- 
ne. perö. a non eonsumar troppo!
11 fasciame deve risultare unifor
me e senza differenze di sorta. 
Quindi. si puij passare alla· vorni- 
oiatura. Dare prima un pa>o di 
mani abhondnnti di ollante anrhe 
alTesterno. quindi cartavetrare. e 
poi passare paren-bi·· m ini di ver
nier. ' nnsiglinbil. la n i 'r ·  ''T  lo.~;l.

* y o  V«vvv>»< >ψ. . . » * ’»*»VtUiU*

Un partico lare del rim orch iatore  
del romano Papandrear ai noti la 
collocazione del motore a c ilindro  

cecillante.

ASS0CIAZ10NE MODELLISTICA 
NAVALE NAZIONALE " NAVIMODEL”

II notiziario Navimodel di no- 
v«‘inbre-dicembre si apre con un 
salu to augurale ai suoi soci, per 

mizio del terzo anno di attivitii. 
l assa quindi ad esaminare i risul- 
rati conseguiti nolla riunione del 
consiglio direttivo svoltasi a Mila
no il 12 dicembre. Il consiglio. pre- 
>icduto dal com.te Jarach, ha pre
su diverse decision«' important! che 
jiivdremo qui riassumendo.

11 consiglio ha approvato il bi- 
laiicio 10 íS. ha dec i so di pubbli- 
care doi piani di modelli. di indire 
un buon numero di regate: ha ra- 
tii'icato la costituzione della sezio- 
in* palermitana di Navimodel, con 
a capo sezione Tottimo Simoiveini, 
ha approvato il Hqgolamento di 
lo gata. na proposto Tadozione. per 
1,. imbarrazioni sociali, di un gui- 
iimieino ginllo e azzurro. Ha infine 
d<-ciso di modificare la deiiomina- 
zinne di «-Navimodel» in «Asso- 
ciazione Modellistica Navale Na- 
ztonalc Navimodel». Le quote di 
a.'sociazione per Tanno in eorso 
sono State rissate cosl: vitalizio 
L. 5000, sostenitore L. 1500 nu- 
nue. ordinario L. OOn amme, allie- 
vo L. 25 0, Viene anche annuciata 
In messa in vendi ta del piano di 
un modello di motoseafo arnericano 
del tipo «sospensione at tre punti», 
avvertendo perP che esso l· esclu- 
«o dalla eompetizione della ga ra 
Aurora d’oro». non rappresentan- 

do alctin tipo di motoseafo· gift esi- 
- rente.

La Navimodel prega inoltr(· i 
suoi soci a voler collaborare nella 
formazione del ««Registro» dei mo- 
drlli esistenti, allo seopo di rono- 
>.-ere Tentitit della sua flotta; ri-

chiedere a tale seopo Tapposita 
scheda che va ritornata debitamen- 
te compilata.

Un invito, inoltre, ai ritardatari 
perchP si mettano in regola con· le 
quote sociali.

lo  Statute delta “ NAVIMODEL"
A il. t — E’ costiťuita con Sede 

in Milano 1’ASSOCIAZIONE MO
DELLISTICA NAVALE « NAVIMO
DEL'' con lo seopo 'di:

a) sviluppare, coordinare, e per- 
fezionare Tattivitå. modellistica na
vale in genere, promovendo riunio- 
ni di dilettanti, profession isti. ar- 
tigiani. collezionisti ed amatori del 
modellismo navale:

b) raccogliere e mettere a dispo- 
sizione dei soci quanto possa esse- 
re di ausilio alla costruzione di mo
delli:

c) istituire corsi teorici o pra- 
tici per la costruzione di modelli;

d) proniu overe, parted pare a 
concorsi. mostre ed a manifestazio- 
ni modellistiche nazionale ed in? 
ternazionali;

e) pro w e  dere al restauro del 
materiale di Musei navali ed alia 
loro gestione.

Art. 2· — L ’Assoeiazione si com- 
porie d i;

a) soci Onorari;
b) Soci Vitalizi;
c) soci Sostenitori:
d) Soci Ordinari;
e) Sod Allievi-

Art. 3. — i Soci onorari sono co- 
loro che per la loro condotta e per 
le loro opere o speciali benemeren- 
ze abbiano efficacemente eontribui- 
to alio sviluppo del modellismo na- 

I segue a pag. 564 )
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!.:ι vela, come tuíli sauno, Γ· il 
mezzo piii antico, dopo il remo, per 
la propulsione non manuale di u- 
na nave, e dalla sua apparizione ai 
giorni nostri subl varie modifiche.

La vela quadra apparve gfs’i nol
le bare he egizianc delle prime di- 
»astie, e da essa la derivarono le 
prime barche assire e l'enicio; i 
velieri greci e romani rolla rlas- 
sica vela latina, solcarono con for
tuna il Mediterraneo; verso il 1 »00 
apparvero le prime navi at te a 
«string-ore il ven to» contrario, in- 
novazione questa . che aprt Pepora 
delle grandi navigazioni. Le guer
re irn per versanti nei prim i anni 
del 1800 favorirono lo sviluppo 
della navigazione a vela; si ebbero 
cosl navi velocissimc, molto ti till 
per il contrabbando e la corsa, co
me gli sciabecchi genovosi. N el - 
JOceano imperavano i «Clippers» 
velieri con superficie velica molto 
estesa, assai rioti per le famose 
corse del tfc, nolle quali impiega- 
vano 80 giorni da Londra a Can
ton. con una velocity che si aggi- 
r^va sil i 1Γ» norli.

Oggi la propulsione a vela per 
le navi del eommercio. 0 in rapido 
declino, a-nzi é quasi scomparsa, 
vive c vegeta aneöra per le navi di 
diporto e da regate, per le quali 
si hanno sempře nuovi tipi di im- 
barcazioni.

Quante volte avrete pensato co
me possa muoversi una barca a 
vela per l ’azione del vento, o quan
te altre volte sarete rimasti male 
nei vedere che il vostro modello 
si £ capovolto per una raffiea piii 
forte, o ha puntato la prua al ven- 
to e non si é piti mosso? Cerla- 
mente avrete subito pensato alla 
maniera di riparare a questi guai. 
e allora avrete aumentato il peso 
della zavorra o avrete spostato 
l ’albero. verso prua o verso pop
pa, per «centrare» il modello; op- 
pure per fargli mantenere la· rottn 
sarete ricorsi a qnei famosi timo- 
ni automatici che a nulla servono, 
e anzi danno piii scapito che uti
le. E* vero che il problema del cen- 
traggio o «btlanciamento» di u- 
na imbarcazione, non 0 facile a ri- 
solversi. ma... segnite attentamen- 
te e vedrete.

Comjnciamo a dare un rapirto 
sguardo a čerte eoserelle prelimi- 
nari che serviranno ad illuminarvi 
in seguito. e parleremo subito del
la pressione del vento sulle vole.

La pressione del vento sopra una 
vela si puO paragonare a quella dl 
una corrente fluida sopra una la
mina piana, in essa completamente 
•immersa. Si pin*» allora dire (sup-

ponendo la vela rigicia. cio's che 
non faccia «sacco») che su una 
vela di superficie S, colpita nor
malmente dal vento con velocity v, 
la pressione P in Kg. é: 

p =  kSV2
nella quale k ö un coeffieiente spe- 
rimentale il cui valöre generalinen · 
te usato é Ο,ί e rappresenta l.i 
pressione in kg. esercitata da un 
vento di velocity pari a 1 mt see 
su una superTicie di 1 mq.

Se la lamina piana ínnanzi n»n- 
siderata, fosse inclinata di un ango- 
lo a rispetto alla direzione de] 
vento, la pressione^ P. per angoli <li 
incidenza oltre S0. e.

P — kSV2 sen. a (1) 
per angoli da 0. a 15.:

P — kSV*2 sen.2 a (2) 
inentre per angoli da 15. a 30. i 
valor! della pressione sono inter- 
medí tra quelli forniti dalle suc- 
citate formule.

Il punto di applicazione, o centro 
d i  pressione, per la lamina norma
le alla direzione del vento, si pui» 
litenere coincidente col baricentro 
della lamina stessa, mentre nei ca- 
so che essa sia obliqua. detto pun- 
to si sposta tanto piii verso il lato 
anteriore, quanto pin piccolo C Tan- 
golo d’incidenza. (Fig. 1).

A questo punto incomincia ad 
apparir chiaro il fatto che eerti 
modelli navigano molto rneglio col
ic vele al «lasco». ossia· mol to mol- 
late, per il fatto che Ri richiede 
uno spos.tamento, seppur miirimo, 
del centro di pressione verso- prua.

La distanza d del centro di pres
sione dal lato anteriore della la
mina, é secondo il Joessell:

d — (0.2 -f- 0.3 sen. a) 1 (3 )
Passando dalla lamina alla vela. 

é da notáre che la superficie di 
questa é sempře piii o meno cur- 
va. il che porta ad una diminuzio- 
ne deireffetto utile del vento, poi- 
ché rimane alterata la direzione 
dei filetli fluidi, e si rende inap- 
plicabile la formula (3 ). Si pin!» 
osservare che la vela si insacca col- 
la massima concavity «sottovento». 
cosicché i filetti fluidi hanno m i
nor incidenzn nella parte «sopra- 
vento» che in quella sottovento; 
se ne deduce che il retro di pres
sione si sposta dal baricentro della 
vela meno che In una lastra piana. 
(Fig. 2).

Per chiarezza; dícesi «sopraven- 
to» la parte della vela (o comun- 
que della nave o modello) che 
viene per prima rolpita dal vento, 
in rigura il punto A., «sottoven
to» la parte che viene colpita do
po (B ).

Nei caso particolare della vela

tø superficie colpiL: 1* 
vén to essa pure in moviinento. pui- 
ché trovasi sulla nave che si muo- 
ve, volendo determinare I’eiTcttu 
propulsivo del vento é necessario 
determinare la direzione e la velo
city del vento, relative alia dire
zione e alia velocity della nave o 
del modello. Questo si puC> fare in 
base a principle generale che il 
moto apparente del vento <* la ri- 
sultante dt due moti: uno effet- 
tivo del vento ed uno uguale td 
opposto a quello della nave.

La bandierina che voi mettete in 
testa d’albero, segna non gia la 
vera direzione del vento ma la d i
rezione apparente.

Sia ad es. V la direzione e la v e 
locity effettiva del vento: v la ve

locity del mudello; AB la vela e w  
la direzione e la velocity apparente 
del vento. (Fig. 3).

In questo caso risulta che la ve
locity apparente W  del vento e 
maggiore di quella efLettiva, ma 
incontra la vela· con un angolo di 
incidenza minore della V per cui 
il cetro di pressione tenderä a spo- 
starsi verso il lato di sopravento.

Nei caso che il modello navighi 
col vento «a poppavia del traver- 
so» la velocity apparente risulta 
minore della velocity efefttiva.

Allora per calcolarc la pressione 
del vento sopra la vela nelle fo r 
mule (1 ϊ e (2 ) bisognerii sosti- 
tuire al valöre; di V il valöre di W.

ANGELO CRESSI
( Continua)

Giovanni Nesci, Paiizzi Marina.
11 bolognese Dalrnastri ha co- 

struito un modello di carro arma- 
to (lo «Sherman») con motore a 
scoppio. Forse lo pubblichcrerno. 
Non abbiamo i disegni del «T igre». 
Non esistono, crediamo. modelli 
(volanti) di dirigibili. I motorini 
a scoppio ed autoaecensione gira- 
no, si. anche a 15.000 al minuto, 
ma possono anche scendere a m il
le. e in certi easi anche a mono. 
Come hanno un·' massimo hanno 
anche un minimo. a volte mollo 
basso.

Ci giunge notizia della costru- 
zione di motorini a vapore. qui a 
Roma; provi a rivolgersi a Leonar- 
di, Circonvallazione Casilina. S. 1

numeri arretrati che ci chiede so- 
no disponibili dal 3 in poi, i prezzi 
puó rilevarli dalle nostre pagine. 
Non eseguiamo spedizioni in oon- 
trassegno.

Mandirola Stelvio, Tortona. —
Caro amico, non seherziamo cno le 
cose serie. L ’aeromodellismo é il 
rarno principale della nostra rivi- 
sta; e tu non puoi tardare ad ac- 
corgertene. Nei n. 23, ad esempio, 
abbiamo pin di 12 pagine di aero- 
inodellismo. in* eonfronto alle ·ί di 
inodellísmo navale e alle due di 
automodellismo. Abbiamo anche 
largheggiäto, questa volta, nei 
confront! deH'aeromodellismo; per- 
ché in Italia esitsono molti piu na- 
vimodellisti che tu non creda. Lo 
stesso dicasi per gli appassionati 
di automodellismo. Per il modelli- 
smo ferroviario ci stiarho aecer- 
tando. Bisogna. insomnia, accon- 
tentare un po’ tutti. Ad ogui modo. 
so qualcuno ha qualcosa da dire 
suirargomcnto. si faccia avanti. E 
tu riscrivici. caro Mandirola.



Tutto l ’iuiptanto cti cui vi darů 
qui di seguito le caratteristiche ft 
stato da me iniziato circa dieci 
anni fa. La guerra e le molteplici 
altre mie occupazioni non mi haiuio 
permesso ancora di completarlo se- 
condo il mio de.siderio e secondo il 
progetto che presento.

Attualmente trovasi giu a biton 
punto e spero in breve tempo di 
completarlo delle linee mancanti. 
attmndo gll.' ampliamenti ancora 
possibili, per arricchtrlo in seguito 
di nuovi tipi di moderní locomotori 
e locomotive, i cni dispgtti sono 
gift in mio possesso.

L ’impianto illustrato neile foto- 
grafle n. i o 2 C iivteramente mon- 
tato su tavoli di leigno con ripiano 
in eompensato per ottenere una 
perfetta iivellazione delle rotale. 
Le dimensioni sono di circa metri 
5 di ]unghezza> per metri 4 di lar- 
gbezza. Uno spazio centrale, ben 
visibile nelle due fotograrie, per- 
mette all’operatore di manovrare li 
trasfomatore e le relative abine di 
blocco.

L ’iiriiPianto ft costituito da una 
stazione di testa con fascio di Otto 
binari cbe, tramite uno smistamen- 
to comandato dal posto di blocco
n. 1 (quello cbe nella fotografia 
risulta situato sopra il trasforma- 
tore), permette il comando auto- 
matlco del numerosi scambi cbe 
adducono agil otto binari tronchi. 
La tastiera di questo posto di co
mando, visibile nella fotografja, ft 
congegnata in modo cbe un convo- 
glio che deve entrare in stazione 
ha l'ingresso libero solamente se 
daila cabina di blocco vienc data 
via Hbera. Infatti, allegata e fa- 
cente corpo della cabina stessa vi 
ft nua passerella a otto semafori 
del tipo luminosi a luce fissa (ros
so 'e  vorde) cbe automaticamente 
collegan agli otto binari di testa

pomiettono al treno di incedere o 
měno sul binario assegnato:

II fascio di binari della stazione 
di testa ft stato suddiviso poi in 
due settori, e cioft quattro binari 
di arrivo e quattro per !c partenzo: 
Tutti gli otto binari peril possono 
funzionare sia come iinee di par- 
tenza, sia come linea di arrive e 
ciö in quanto ognuno di essi i· 
indipendente rispetto all’aitro ed ft 
reversibile nel" comando effettuaio 
dalla cabina di blocco E’ questo mi 
nuovo sistema da me congegnato 
e studiato e che rende veramenie 
interessante il funzionamento del

APPELLO Al MODELLISTI 
FERROVIARII

Invitlamo tutti i modeitre- 
nisti e tutti i possessor! di tře
ni in miniatura che desideras- 
sero entrare a far parte del 
Club Nazionale Modellisti di 
Treni di scriverci dandoci 1’a- 
desione di massima all’associa- 
zione la cui denominazione de
finitiva sarå fissata dai membri 
promotoři o, meglio anoora, dal- 
i’assemblea durante la prima 
sed uta.

Chi ha modo di costituire un 
club locale non aspetti i! Club 
nazionale. Sar;, tutto tempo 
guadagnato.

Intanto i modeltrenisti ci 
scrivano parlandoci della loro 
attivitå. Da un primo cen->lmen- 
to potremo sapere, aimeno, in 
quanti siamo. Scrivere a «Mo- 
deilismo», piazza Ungheria 1 - 
Roma.

I>osto di blocco, in quanto, sc per 
errore viene Immesso su un bina
rio gift occupato un treno in arrivo, 
questi si ferma antomatlramente al

semaforu di blocco il quale conti
n u es  a segnalaiv la via uccupata 
sino a quando non sarft reso libero 
quel binario cui il semaforo si ri- 
ferlsce: In altre parole, il semaforo 
e gli scambi sono collegati e sin·- 
cronizzati fra di loro:

Analogamente, l’uscita dalla sia-· 
zione dí un convoglio .ft regolata. 
sempře tramite il suddetto posto 
di blocco, da un· semaforo a can- 
delllere del tipo ad «ala» con 5 
all ed un disco a luce fissa alter
nate (fotografla n: 3 ): Sono in 
totatle sei binari di partenza. Sono 
stati considerati solamente sei bi- 
nari per le partenze in quanto ft 
bene tenerp alinpno due binari sem
pře liberi per pvenluali treni in 
arrivo.

Questo posto di blocco, i! pin im- 
portante e complesso di tutto 
l ’ impianto, ft corredato di quattro 
pulsanti per n comando dei binari 
del deposito locomotive vasato sullo 
stesso prineipio del comando dei 
binari della siazionp di testa ma 
noii collegati a semafori Si ha 
cosi ii modo di far uscire dal de- 
pusito quella lncomotiva o loromo- 
tore rbe interessa. Tale impianto 
non ft ancora stato installato. Nella 
fotografia pei-iV ft ben visibile la 
piattafonna girevole che darů ac- 
cesso ai quattri binari cbe adduco
no a! depositn locomotive.

Π posto di blocco porta inoltre

una serie di tre interruttori die 
comandauo rispettivamente:
—  l’illuminazione interna dei ca- 

selli, passaggi a iivello, piccoli 
fabbricati ecc.

—  l ’illuminazione dei segnaii (lan
terne degli scambi, semafori 
non a luce fissa, ecc.)

—  I’liluminazione esterna (lam- 
pioncini, illuminazione pensiline 
ecc.)

La cabina riceve ia corrente di- 
rettamente dal trasformatore cbe 
ha una potenza di circa 100 Watt, 
ed ba una serie di 6 uscite a 20 
Volta. Il trasformatore ft collegato 
alia linea normale di 120 volta 
con· inserito un interruttore sute- 
matica «Zeus» per maggior sicu- 
rezza. L ’ installazione dftU'in!>-mit- 
tore automatlco «Zeus» si ft resa 
necessaria in quanto l ’ illuminazione 
della stazione di testa, della stessa 
cabina di blocco, "della stazione di 
linea «Narciso» dello scalo merci, 
ecc. ft stata attuata a 20 volt cd ft 
comandata da un interruttore posto 
suila cabina di blocco stessa. Que
sto ft stato fatto per non sovracca- 
ricare troppo di lampade piccoie 
il trasformatore. Per illuminare 
i ifatti questi fabbricati, piuttosto 
ampi, occorrono numerose lampa- 
dirie a 20 volt, poste nei punti mi- 
gllori, mentre invece con lampade 
mignon a 120 volt si ha ut: illn- 
minazione perfetta e razional.’



Riassumendo quindi .Ί posto ili 
blocco η. 1 é composto da:
—  una serie di 8 comandi per gll 

otto biuari della stazione di te
sta uiva serie di etaoin shrdu 
sta

—  una serie di 8 comandi per g-li 
otto semafori della passerella

•—  una· serie di ί comadi per i ί 
binari del deposito locomotive

—  una serie di 3 interruttori per 
le varie illuminazioni

—  una serie di 6 comandi per i 
sei hinari di partenza

—  un interruttore per l ’ illurnina- 
zione a 120 volta

Una seconda cabina di blocco a 
16 comandi situata sulPaltro lato 
dei tavoli di fronte al trasformatore 
e facente parte del complesso della 
stazione secondaria «Narciso» ·'· 
preposto per Π comando dello smi- 
stamento di questa stazione.

Il trasformatore provvede a for- 
nire la corrente a 20 volta per tutto 
l ’impianto ed ě corredato di reo- 
stati, pulsante per l ’ inversione au- 
tomatica a distanza della marcia 
dei locomotori basata sul tipo 
«Marklin» 800, di una lampada spia 
per controllare die non vi siano 
sulla linea eventuali corti circuiti 
e di un voltometro che registra 
continumente l ’ intensitå della cor
rente da 5 a 25 volta.

Attualmente su questo impianto 
possono funzionare contemporanea- 
mente 2 treni in quanto· il locomo- 
tore del tipo -4 32 in servizio sulla 
linea Genova-Milano prende la cor
rente tramite la niea aerea, cosi 
dicftsi per il loeomotore 5 54, cbe 
é ben visibile nella fotografia n. 3 
(al centro).
La locomotiva a vapore del tipo 

691 in servizio sulle lirn-e Milano- 
Venezia, c che č pun· visibile sulla

fotografia n. 3. pr. ie ím  *e la 
corrente dalla terza i »taia.

L ’impianto completo attualmente 
comprende come materiale viag- 
giante:
—  una locomotiva 691 - rodiggiw 

2 - 3 - 1
—  un loeomotore 132 a 1 assi mo- 

trici e due carrelli mobili
—  uiv loeomotore 554 a 5 assi del 

tipo «Α » per traino in monta- 
gna in servizio sulle linee 
Bussoleno-Bardonecchia.

—  un automotrice elettrica tipo 
«Fleehe Rouge.» in servizio 
sulle ferrovie Svizzere.

—  due carrozze viaggiatori a car
relli del tipo lungo.

—  una trentina di vagoni incrci di 
vario tipo.

Altra caratteristica· deirimpiani- 
to č raggaiiciamenlu e lo sgancia- 
tre-nio aMoma;ic(i ď  vau·« ni < he

per;· ·*t :·· una piti rapida q cornplc:*- 
sa ma iovra dei treni.

Il comando degli scambi č au- 
tomatico per mezzo di eletiroeala- 
mita ed é sineronizzato con i se
mafori messi a protezione delle li
nee di ingresso e di uscita delle 
stazioni.

Il binario di corsa attualmente ě 
uno solo. m;t 0 in corso i’instaba- 
zione del doppio binario che per- 
metterå il fuiizionamento contein- 
poraneo di tre treni.

Nella fotografia n. 4. infarti, si 
vede gi;) attuato una parte del pia
no del ferro relativo al doppio b i
nario.

Tutto l ’impianto i* in m:+?.siina 
parte costruito in legno compensa- 
to verivic.iato a small·». 1 vagoni sn
ím tulii coMruiii in legno con not«· 
di fciTo l· nitc, iesi-iiigniti a

rnoiia, gíincř au torna li« i ; v igoni 
viaggiatori con illuiiiinazione in
terna.

La locomotiva 69 1 e il locomo- 
tore 554 sono essi pure costruiti 
in legno. měno la parte inferiore, 
cioé lo chassis, che é in ottone.

Il loro peso varia dai 4 ai 5 
Kg. Darö prossimamente dettagli 
sul modo di ottenere costruzioni 
bellissime anche col legno dl loco
motive e locomotori.

Il looomotore 43 2, in vece, ě co
st ru ito interamen te in metallo.

Preferisco perö sempře le co
struzioni in legno e dirö in un al
tra mia relazione il perché.

Le rotaie sono di metallo profi- 
lato a sagorna reale che perm^tto- 
no al treno una maggior tesccilå 
e sienrezza neli t marcia.

A. L A V E Z Z I



pyrt del. borögt*es43 
2 pubbbtheremo i. 
prossin>o numefy- poi.d repv ‘bile iu cominercio bi- 

sognerå acconteutarcl della se- 
g-ueHte: 5% aeetato di arnile, 25% 
olio di riciiro, 70% metanolo di- 
>iclrato.

Se il metanolo contiene umiditä 
'la intonela si presenta torbida con 
tendenza alla precipitazione.

Teneivdo presente il non coinune 
regime di rotazione del motore da 
installarsi nella nostra macchina, 
ho vag-liato i diversí sistemi di 
tiasrnissione del moto alle niote, 
e, conoscendo a peiTczioue i pregi 
e (iitetti dello stesso, ho gimiicato 
opportimo esperimen tare (al con- 
rrano degli amerieani) la trasrnis- 
sione a iiigranaggi eonici. Tale la- 
voro richiede una preeisione e una 
compeleiizu non* indiJTmmtc ab- 
binata ad una adeguata attrezza- 
nira.

Lo s vol gers i del tema sarå sud- 
d i viso:

+A U TO M O D ELL ISM O
Teneitflo prosen le quanto sne- 

sposto, sara utile ricordare:
1) adoperare eandelie cald«* 

per motori non compressi, o anelie 
se compressi purché di piccole 
cilindrate;

2) staccare la corrente appe- 
na il motore, é partito; al massimo 
si puo tenerlo a regime minima per 
fiscaldarlo e per la sicurezza del
la continuazione di funzionamento:

3) partire con motore ingol- 
fato per evitare strappi di regime 
per difetto di carburazione;

4) se al motore viene appli- 
o.ata l’elica da volo libero, dove 
il regime osciller;'! sui 7-8000 giri 
sia esso compresso o no ě preťe- 
ribile itsare la spiralina calda:

5) applicando invece il voláno 
per Racing car sti qualsiasi motore 
sara indispensabile quella· fredda.

La migliore iniscela adatta su

« S I R I O

Motorini ad autoaccensione cc. 
0,7 vendiamo nuovi con garan- 
zia, elica accessori, al prezzo 
di L. 3.950. In omaggio agli 
acquirenti la tavola costruttiva 
di un modello volante per il 
«S irio». Rivolgersi a

TABONE - Via Flaminia 213, 
Roma - Tel. 390385.

quasi tutti i motori <· quella spe
rmien ta ta da Arden eomposta: 3 5% 
nitro metano, 25% olio di rieino. 
í 0% metanolo disidrato.

Con essa si ottiene una rapida 
partenza e un alto regime di ro 
ta z ion o.

Essendo perö il nitro metano

Progetto e costruzioiu» del vo
láno-accoppiamen to iiigranaggi co- 
nici in ferm  eementato, teniperato 
cpiindi rodati a parte —  applica- 
zione di \ euscinetti a sféro —  ťri- 
zione su ambedue le rimte indi- 
pendenti una· dallaltia —  sospen- 
sioni elastich,· sulle ruote —  mo
tore rigido sul telaio o carrozzeria 
con attacchi semirigidi —  trazione 
anteriore —  rimte posteriori fo l
ii su euscinetti a sfere —  alleg- 
gerimento massimo sulle ruote on
de evitare forti solleritazioni sugli 
assi —  rapporto di trasmissione 
1:1 con diametro delle gomme di 
I no mm., massimo consentito dal 
regolametito —  sistema fli arresto

LA Γ GARA NAZIONALE AUTOMODELLI
Come c’era da aspettarsi, avvicinandosi la data della gara 

Nazionale Automodelli, ie lettere dei ritardatari e dei non mai 
pronti hanno cominciato ad arrivare. Si chiede una proroga. C’é 
chi non ě pronto, c ’é chi terne di non arrivare in tempo, c’é 
chi aspetta un motore dall’America, c’é chi vorrebbe poter parte- 
cipare con due modelli a di pronto ne ha uno sol'o, c’é chi vor
rebbe usare —  per quel giorno —  il motore dell’automodello per 
un tele da portare alla gara di Napoli...

Noi, dal canto nostro, ci preoccupiamo della stagione. Sono 
parecchi mesi che non piove e marzo, a Roma, é il mese che 
då meno garanzie. E poi non ci displace, ad essere sinceri, a|i/ere 
a nestra disposizione un altro po’ di tempo per l’organizzazione.

Tutto sommato e tutto considerato, dunque, crediamo che 
sia il caso di fissare la nuova data e questa la fisseremo nel
prossimo numero, quando, cioé, avremo —  d’accordo con la FANI 
e con i navimodellisti —  trovato un paio di giorni vuoti nel
calendario delle gare di quest’anr.o. v

Pero vorremmo che tutti coloro che ci hanno mandato le 
loro adesioni non traessero un sospirone di sollievo troppo lunr 
go e mettessero in un angolo i loro modelli. Bisogna seguitare a 
lavorare, e sodo, per non trovarsi fra breve* allo stesso punto
di oggi. Una volta fissata la nuova data, quella sarå; improrogabile.

Riconfermiamo qui le 200.000 lire di premi in danaro e lo 
appoggio de'l’Automobile Club d’ lta|ia e deli’ASAb Oltre alte 
200.000 lire in danaro vi saranno altri premi di valore offerti
da varie Ditte.

sulla condo tta della iniscela a mez
zo antenna abbattibile —  luiizio- 
namento del motore a candela a 
incandescenza con spiralina ITedda 
—  miscela con eccedenza d’olio 
30% invece di 25% —  carrozze
ria in legno o metallo con· capot- 
tatura tipo u-controL

AAAAAAAAAAAAA
AAA AH di Guerra 1943 rileg. 

mezza tela 850. Modellismo, Piazza 
Ungheria, 1 - Roma

Ala ďltalia 194Í-1942, raccolte 
complete mai sfogliate L. 800 ogli! 
annata: 1943 rilegata ill tela lire 
1000. Modellismo Piazza Ungheria 
1 - Roma.

Aquilone annate dal 1933 al 
1940 inclusi vendo. Lucarelli -Via 
Germanico 107 - Roma,

Aquilone oflriamo annate sciolte 
complete mai sfogliate 1934 L. 600, 
1937 L. 900, 1942 L- 1200. VagUa 
a Modellismo, Piazza Ungheria. 1 
- Roma,

Aquilone rilegato tutta tela an- 
nata completa 193 3 (umcararissi- 
ma) L. 1400. Modellismo, Piazza 
Ungheria, l · Roma.

MARKLIN elettrlci zerozero im- 
pianti completi, pezzl staccati, ac
cessori vendiamo. Esegulamo ri- 
parazioni. forniamo ingranaggi, 
ruote, ecc. Tabone, Flaminia 213, 
tel. 390385 - Roma.

Tutto per l ’Aeromodellismo da 
Pavanello - Borgo Pintl 86 - Fi
renze. Listino prezzi L. 15.

Vendesi motorino elettrico per 
treni. Scrivere Grazioli Dario 
Via Italia 85-b, Seriate (Bergamo·).

Metanolo vendo speciale per mo- 
tori surcompressi sia ad accen- 
sione elettrica sia a glow-plug l i
re 600 al litro. Miscela speciale 
surcompressi lire 650 litro. Riden- 
ti. Via Marche 17, Roma.

OSAM G. B. 18 L. 6.000, G. B. 
16 L. 6.500 nuovi vendo. Me Coy 
36 due euscinetti 12.000 giri-min. 
elica diam. 19x27 come nnovo 
vendo L. 12.000. Ridenti Via Mar
che 17 - Roma.

r  FRANCO DI PORTO -j
spediamo ovunque 

MODELLISMO N. 1 e 2 esauriti. 
Dal n. 3 al 5 L. 50 cad.
Dal n. 6 in poi L. 100 cad.

1_______________________________

I L O N A M I
LAB0RAT0RI0 DI PRECISI0NE
CIRCONVALLAZ. CASIL1NA. 8 · TEl. 76870/ ■ RCtøA

♦ Seghetti a vibrazione nuovo tipo L. 12.000 
adalti per 125-220 V.

♦  Riparazioni di mo tori di ogni tipo
♦ Motori a vapore, costruzione e riparazione
♦ Adattamento di fasce ciastiche a ogni motore
♦ Qualsiasi pezzo staccato per automodelli
♦ Qualsiasi lavoro meccanico in genere

Per ogni richiesla di inform azioni, preventivi e delleg li, unire L  30 in francobolii

A E R O M O D E L L I  P i a z z a  Salerno, 8 R O M A
t

O givé di břonzo ed a llum in io  per m oto ri
Diam. 35 - 40 - 43 45 - 48 50
Lire SOO SOO 5SO 550 6 0 0  600

O give di a llum in io  di ricem bio
l ir e  150 150 2 00  200 230 230

NUOVE TAVOLE COSTRUTTIVE
M A C C H I 3. 308 ad e la s l ic o ............................................................... Lit. 150
C A N A R IN O  ad e la s l ic o ........................................................................ < 100
FARFALLINO ad e la s lic o ........................................................................ < 100
FALCHETTO veleggi l o r e ............................................................... < 100
ROK v e le g g ia lo r e ...................................................... < 100
IL TELE DI RIDENTI, v inc ilore  a M o n a c o .................................... < 200
GRUPPO TRASMISSIONE motoscafo . . . . . . < 4.500
GRUPPO TRASMISSIONE C is ila iia ....................................................... « 4.500
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M I L A N O
11 CAM ha cipreso la pubblic«*- 

zione del «CAMmino», foglio men- 
sile illustrante l ’attivita del Centro 
stesso. Stralciamo le noiizie cli 
maggior interesse.

II 21 novembre si é svolta l ’as- 
seinblea orclinaria del CAM, ehe 
ha provveduto alia nomina del mio- 
vo Consiglio Direttivo e alia di- 
slribuzione delle cariche soriali. 11 
nuovo Conslglio risulta cost costi- 
tuito: Presidente Onorario, ing. 
Ambrosiui —  Segretario Onorario. 
Lamberto Rossi (alia memoria) — 
Presidente: Alberto Ostali — - Vin 
Presidente, ing. Nino Frachetti - 
Tesoriere: Ezio Liperi —  Consi- 
glieri: Angelo Castiglioni, Alfréd·· 
Castiglioni. Paride Piccardi 
Gianni Pavesi.

11 giorno 13 inarzo, nella sed. 
di via del Conservatorio 9, inaugu- 
razione del Corso di Aeroniodelli- 
smo per principianti. Le lezioni a- 
vranno luogo la domeniea inatliiia 
dalle 10 alle 12, e dnreranno c ir
ca tre inesi. Possono partecipaivi 
tutti i giovani dai 12 ai 17 anni 
che non abbiano svolto attiviiii a<»- 
romodellistica. La quota cTiscrizio- 
ne ě di L. 150; termine per la 
accettazionej delle domande il 5 
marzo. Alla fine del corso si svol- 
gera una gara che avra anche Jo 
scopo di selezionare gli elementi 
che parteciperanon alia gara nazio- 
nalf* allievi della prossinia prima- 
vera.

II calendario gare převede una 
competizione per le tre categori·1 
volo libero pr la disputa della Cop- 
pa «Lamberto Rossi», messa in p.a- 
lio dal CAM in memoria dello scorn- 
parso. La coppa viene assegnata 
alia squadra· che Lavra vinta due 
anni di seguito. Nel luglio, all’ i- 
droscalo, gara di idromodelli ad 
eastico e a motore. In programma. 
per maggio o settembre, una gara 
internazionale di telecomandati al 
Palazzo dello Sport.

II bollettino tormina annuncian 
do la morte di Lamberto Rossi, de- 
ceduto nel giorno di Male 19 i 8 
Al dolore del CAM « Modellismo» 
unisce il suo piti profondo eor- 
doglio.

T O R I N O
Si f* tenuta il 28 gennaio press·.· 

PAero Club un.’assemblea general·; 
degli aeromodellisti torinesi che 
restera famosa per le consegucn· 
ze e le decision! chc no scatu ri- 
ranno. in base a precedenti con 
tatti fra i dirigenti dei gruppi 
l ’ordine del giorno era Tormato ai 
due punti:

1) Elezione del delegate del- 
raeromodellismo presso 1’Aero 
Club.

2) Discussione suirunificazio- 
IIe dei gruppi torinesi.

Era-πο present! 23 aeromodellisti 
che con 7 deleghe portavano a 3 0 
il numero effettivo dei partecl- 
panti.

Il primo punto era immeiliata- 
mente vota to o dava i segucnti ri- 
sultati: flelegato Conte Franco vo
li 18; vice delegato Gavuzzi cc- 
eilio voli 9 entrambi della S.A.T. 
Gli altri voli era no andati a Cor- 
setti Caelano c a Prainnggiore Lui
gi entrambi dell'ASTOR. L'AGO 
non presentava alcun candidato.

Si passa va quiiidi, dopo una fc- 
licii esposizione rii Conte suiratti- 
vir.ji futura, alla discussione del se- 
ruiido pnuto rif iialura piti delicata.

Corsetti inizia esponendo le mu· 
ideo in proposito. Af fermata la

necossiL;i di organizzare un centre 
uuico aeiOinodellistico o dubitando 
della maturita degli aeromodellisti. 
ancora· rnolto affezionati ai propri 
gruppi, propone di conservare i 
gruppi come sezioni del centro u- 
nico. Npn verrebbe cosi a mancare 
quello spirito agonistico necessario 
al progresso tecnico.

Mol ti presenti sono pero ďopi- 
nione contraria. Qucsta opinione 
raccolta ed esposta da Paduvano si 
pilo rlussuiiKT«» cosi: e*ii ,ι·»ρ·»πι*·-

clellisti che hanno cons ta lato il 
lento e pericoloso decadimento del- 
Forganizzazione torinese sentono 
píenamentc la necessity dell’unio- 
ne effettiva di tutti.

Essi sono pronti a superare* í 
personal! pregiudizi contro chic- 
chessia e sono convinti perció del
la loro maturita.

L ’esistenza di sezioni puó far 
rinascere Foccasione di dissidi che 
tutti voglione eliminare.

Lunione effettiva porta acl una 
reale collaborazione tecnica fra gli 
aeromodellisti cos a che non si a- 
vrehbe con Pesistenza di soíto- 
sezioni.

Le discussioni. pur mantenendo 
il loro caratlero di serietá cd oh- 
biettivitá, si arcalonmo e solo a 
;ard:v nott«· -i pu.j passare alla

coriipilazione delle due mozioni pre- 
sentate:

1) Costituziorie del C.M.T. con 
la conservazione dei gruppi come 
sezioni aventi personolita propria 
di fronte al Centro. Direzione del 
Centro forma ta dai dirigenti dei 
G ruppi.

2) Costituzione del C.M.T. sen
za sezioni. Direzione formátu, prov- 
visoriamentc dai dirigenti dei 
gruppi con· Pobhligo di riunirc in 
date stabilitě l ’assemblea generále 
per l ’elezlone della Direzione de
finitiva.

La seconda mozione viene ap- 
provata con 21 voti.

Nasce cosi il C.M.T. Tutti rico-
noscono Pimportanza dclPavvcni- 
mento che risolve definitivám ente 
quel processo di separazione ini- 
/iatosi tempo fa, e non solo a To
rino, e che tan to ha daimeggiato 
t progresso nel nostro sport. Tutti

si ripromettono perció di collabo-
are per la riuscita tecnica e mo

rale di questa unitå la cui neces
sity era da tempo sentfta.

A B B I A T E G R A S S O

L'aeromotlellismo abbiatense é in 
c iis l; da quando il gruppo Fal- 
chetto é privo della_sua sede, 1’at- 
Uvita sportiva ě andata notevol- 
ineiite scemando. Piů di un «fal- 
chetto» ě passato al modellismo 
navale; ben sei modelli di imbar- 
cazloni sono state coslruite nella 
seorsa estate.

Vogliamo vedere se riusciamo a 
pur tare di nuovo il modellismo 
abbiatense al livello di un tem
po. A noi sernbra ehe ciů sarebbe 
bello ed utile. 11 Gruppo Falchet- 
to vuol rifarsl le penne; tutti J co- 
struttori di Abbiategrasso sono in- 
vitati a rivolgersi a Ferdinande 
Gale, passaggio Centrale l Kor
za, ragazzi!

RI  ET I

Slu dallo scorso anno si é co- 
sliiuito in questa cittä il G.A.R., 
G;nppo Aeromodellisti Keatini, 
grazie alFinteressainento di aleuni 
volenterosi, rhe, armati di- una no- 
t' vole dose dl buolia voloiitä, han-
10 rlpulito un magazzino, dal cui
iflitto, oltre ai prosriutti hamio

cominciato a pendere anche le 
strutture dei modelli, e vi hanno 
piazzato la loro sede. Diversi mo
delu ne son venuti fuori, c ciú 
grazie anche alPinteressamento 
• lelFAero Club locale che ha for- 
i ito altrezzi e inateriali. I piti an- 
zian i hanno istruito i piti giovani, 
•he hanno siibito dimostrato ca

paní tii e passione. Diversi buoni 
i i odel li som> nati da quel magaz- 
zino. e tra essi il veleggiatore di 
Del sole e il 3,50 cli Putignani, che 
ha cotnpiuto un volo di 30’ circa.
11 r i tni risultati ha ottenuto· un 

ínolnmoilello con pinna <· motore 
'■:iia í ill .Massimo iirioli I o stes
so Brioli ha costruito anche di- 
. ersi ollimi teleccomndati da velo- 
c itu cd acrohazia; Attilio Monti ha 
•ustniito un monopiano ed un bi- 

plano acrobatici, Aido Festuccia u-
10 da velocity ' eon motore G. 1S 

che ha dimostrato di poter realiz- 
zare alte medie. Molti altri model-
11 in progetto e costruziono.

Esibizioni in pubblico sono -sta
te efl'ettuatp negli intervalli delle 
partite. di calcio e sulla pubblica 
piazza, destaudo notevole Interesse 
e non pochi applansi.

Si sono avuti anche aleuni tn- 
contri con telecomandati tra i co- 
struttori di Rieti e quelli di Terni.

Bene, Rieti: coraggiol

Non e la prima volta che segnaliamo al lettori i ’at t i vita della 
F'oliregicnale di Trieste, grande azienda che ha dedicato una se- 
zione a! modellismo. Anima di questa sezione —  veramente bene 
orgar.izzata ed attiva —  ě l’attivissimo Bruno Chinchella, nostro 
collabcratore e corrispondente da Trieste. In questa fotografia 
voi vedete una bellissima mostra dedicata quasi esclusivamente 
alia nostra rivista. Noi ringraziamo pubblícamente i dirigenti della 
Poliregionaie e Chinchella. Ci auguriamo che Piniziativa di Trie
ste trovi qualche gentile... imitátore.

563



T R E V I S O

I l  16 gennaio si ě svolta a Tre
viso una garetta per modem teie- 
coinaimati lino a 3 cc. Tempo pri- 
maverile Burato en trava in pista, 
ma era costretto a] ritiro per man- 
cata partenza del suo motore; suc- 
cedeva Allori che con un mitmscolo 
modello montato dal D2 s»‘guava 
21”  e 6 decimi nel primo lancio, 
tempo che veniva migliorato nel 
terzo con 20”  e 9 decimi, equiva
lent! a circa 70 orari. Giraluo, con 
altro Movo D2 otteneva 61,7-43 o- 
rari. Il G. 18 di Burato riusciva 
intanto a partire e segnava 99,07 
orari assicurandosi il primo posto. 
Alla sera distrihuzione dei premi 
presso il loale Aero Club.

II  23 gennaio sempře a Treviso, 
In piazza Duomo, si e svolta una 
manilestazione dimostrativa- di te- 
lecomanuati cbe ba avuto un ot- 
timo successo. Hanno volato Allo- 
rl e Giraldo con D2, Beraldo e 
Fibbia con G 15. Grande affluenza 
di pubblico che ha dimostrato di 
interessarsi alla navitá della csl- 
bizione in piazza.

N A P O L I

Nelle domenicbe 2 e 30 gennaio 
é stata disputata a Napoli la Cop- 
pa di Fine Anno 1948 per le quat- 
tro categorie, gara tra gli aeromo- 
dellisti della provincia di Napoli 
riuniti a squadre rionaii e miste. 
Hanno preso parte alia gara un to
tale di 3 5 modelli divisi in quat- 
tro squadre ed alcuui individual!. 
II complesso della manifestaziorie 
rischiava di andare a rotoli per 
l ’imperversare del vento che ha co
stretto gli organizzatori a riman- 
dare la gara per ben tre volte. Pe- 
ró, considerando la stagione proi- 
hitiva. sia per il tempo che per 
le scuole, i risultati sono stati piu 
cbe soddisfacenti, e segnatamente 
nella categoria- veleggiatori per il 
numero dei concorrenti in· gara, 
quasi tutti eon modelli verame.,te 
volanti, e negli U-Control, dove 5 
modelli su 4 hanno volato con tem
pi veramente da Concorso Nazio- 
nale. Per cominciare appunto con 
quest!, diremo che nella classe B 
ci sono due iscritti, e precisamente 
i  temibili Me Coy 29 di Marengo 
e di P. Canestrelli, con glow-plug 
ed eliehe metalliche In gara ban- 
no ottenuto entrambi 15”  esatti, 
ma in prova sono state registrate 
ottime medie, con passaggi a 160 
orari (un giro in 2” 5/10) del mo
dello di Marengo; emozionanti e- 
voluzioni finali del modello di Ca
nestrelli cbe, per danneggiamento 
dei comandi, si esibiva in... trivel- 
lazioni della crosta terrestre! Nel
la classe A Podda ha dominato 
col G. 18, ma anehe lui ha ottenu
to poco nei land uiTiciali (115 
km -h), volando poi fuori gara a 
125 e rotti Secondo in classe A 
troviamo Bucciero con un model- 
lino ad ala a freccia e timoni a 
«V » cbe col G. IS ba segnato 
91,845 orari, pur non ottenendo il 
massiino delle sue possibilita. Pre
sent! nella gara di velocitä due a- 
crobatici con D2 di Trombetta e 
A. Canestrelli dalle belle linee e 
dalle eleganti evoluzioni; solo il 
vento ha disturbato il pilotaggio 
del modelli con conseguenti l'aci- 
11 incident!.

Se nella cat. telecomandati con 
pochi iscritti sono stati ottenuti r i

sultati soddisfacenti, non cosl pos- 
siamo dire della cat motomodelli, 
dove su 10 iscritti solo tre si so
no classii'icati lottando perů col 
vento e non con gli avversarl. Il 
«Maraglii di Singapore» di A. Ca
nestrelli che alia prima usci'a a- 
veva strabiliato il pubblico cun sa- 
lite e planate meravigliose, sia pur 
tra una scassatura e l ’altra si piaz
za primo con 2 Ί ”  seguito da Zona 
e Montuoro che vincendo le ía ffi-  
che di vento riescono ad effettua- 
re regolarmente 1 land cor. decollo 
da terra. Degli altrl 6 meglio non 
parlare: tutti la stes-a lin e , il 
vento quel giorno si e preso piu 
di una scassatura sulla cosctenza! 
Regolare sebbene emozionar.te in- 
vece la cat veleggiatori che ha 
visto di nuovo la vittoria di Prln- 
tera col suo m. 1,80 e la fine del 
Belzebii di Zona che Per errore di 
traino ě finlto sulle spalle di Bal- 
zetta non preparato al brusco in- 
contro. Le classiriche dano I’esatto 
valore dei cocorrenti; anche negli 
elastico i due Wakefield di Mon
tuoro e Canestrelli si sono contě- 
sa la vittoria fino all’ultimo. 
Veleggiatori: 1) Printera, p. 4, t. 

max 1'50”  —  2) Carruccio, p. 
7, t.m. 1 ’3 8”  e Buonocuto p. 7, 
t.m. 1 ’50”  —  3) Pantaro t.m. 
1,10” .

Elastico: l )  Montuoro t.m. 1’25”
2) Canetsrelli P. t.m. l ’ 23”  —
3) Canestrelli A. t.m. i ’ l l ”  —
4) Pradal t.m. 4 0” .

Motomodelli: 1) Canestrelli A. t.m.
2 Ί ”  —  2) Zona, t.m. 1,12”  —
3) Montuoro t.m. 31” . 

Telecomandati classe A: 1) Podda 
kb-h 113 041 —  2) Bucciero, 
km-b 91,845.

Telecomandati classe B: 1) Maren
go km-h 135,648 e Canestelli 
P. km-h 135,648.
La classiflca a squadre vede al 

primo posto il gruppo «Speran- 
zella» con Printera e Canestrelli, 
e al secondo il «V ittoria» della 
Ferrovia·.

V E R O N A
II. RADUNO IN PENDIO

Questo raduno ě servito sopra- 
tutto per vedere a qual punto, fos- 
sero i veronesi nella tecnica dei 
modelli da pendio: una squadra 
Veronese parteciperä certamente al
la gara· in pendio che si svolgera 
in que] di Foigaria- il 14 agosto.

11 13 febbraio una carovana di 
aeromock Ilist. si in rpieava sul col-

le della Quarta Torricella, a circa 
400 metri M altezza sul livello del 
mare. Nonoscante il vento assai 
forte tutti, appena giunti, si dává
no un gran ďa fare per il mon- 
taggio e la messa a punto del pro- 
pri modelli in un vicino praticello. 
Dopo un'oretta di sosta, nella vana 
speranza che il vento. cessasse, il 
sig. Bonato si apprestava a lan- 
ciare il suo bel due e cinquanta. 
Modello di costruzione assai robu
sta, parte in pioppo e parte in 
balsa·, ottimamente progettato e 
costrulto. Il lancio era stato ese- 
guito alia perrezione, ed il mo
deno, entrato in una leggera dina- 
mica, si metteva a spiralare sulla 
vallata, acquistando una buona 
quota. Dopo oltre 4’30” , 11 modello 
spariva in distanza e veniva ritro- 
vato solo verso sera da mv ragaz- 
zino che lo restituiva solo dielro 
elargizione di una buona mancia. 
Frattanto Lonardi; dopo ua fretto- 
losa riparazione ad una semiala 
precedentemente danneggiata, lan- 
ciava e segnava 2’ 40” , con scom- 
parsa dietro un costone; veniva ri- 
trovato verso sera da un ragazzino 
che lo restituiva solo dietro elargi
zione dl una buona mancia.

I land proseguivano lniterrotta- 
mete fino a tarda sera. Toledano, 
con un volo di i ’35”  si aggiudi- 
cava 11 3 posto in classifies.

Seguitiamo a pregare i nostri
lettori di acquistare «Model-
lismo» SEMPŘE dallo stesso
giornalaio. Ciö eliminera il di-
sordine nelle rese di copie in-
vendute. II giornalaio saprå
quante copie deve richiedere e
noi non stamperemo della 
per il macero.

carta

Corso di Aeromodellismo
l seguitst da pag. 5501

parte. Ciö si farå controllando con- 
tinuamente lo spessore e quindi lo 
equilibrio delle pale.

Fini to questo lavoro, si passerä 
suH’eiica cosl lisciata uno strato 
di olio di lino erudo: poi, quando 
si sarä asciugata. verrå nuova- 
mente ripassata con carta vetra- 
ta fina. Infine si potrå verniciarla 
con vernice trasparente, o colora- 
ta, secondo i gusti. La vernice, 
oltre a dare un beil’aspetto e a 
rendere il legno piu resistente, 
rlduce le superflcl pifi levigate a 
tutto vantaggio del buon rendi- 
meivto dell’elica. Buone veruici per 
questo lavoro sono: la gommalac- 
ca, la coppale, la nitrocellulose, la 
cmalllite.

Per costruire il modello al que
sts bella unitå della Marina Ita
lian! non vi occorrerå molta spe
ss ma pareccbla pazienza; sopra- 
tutto nella riproduzione dei pår- 
ticolari delle sovrastrutture.

Lo scafo va- costruito col sOlito 
sistema delle ordi .ate e fascisme 
cbe abbiamo descritto giå in altre 
occasioni. Le ordinate in compen
sate da mm. 3 e il fasciame in 
llstelii 2x5; la propra e la poppa 
vanno costruite con blocchetti di 
legno lncollati e sagomati in opera.

La coperta· ě in compensate da 
mm. l,  e su dl essa vanno mon- 
tate tutte le sovrastrutture. Prima 
di passare alla verniciatura stuc- 
cate abbondantemente con mantiee 
alla nitro, possibilmente a spruz- 
zo, eliminando ogni minima im- 
perfezione. Prima della vernicia
tura ě anche bene aver incollato 
le parti fisse (basi dei cannoni e 
delle mitragliere, clminiera, plan- 
cis, ecc.). Quindi si puö comi - 
Clare a preparare i cannoni (le  
canne vanno possibilmente torni- 
te) e gli seudi cbe saranno in la- 
mierino da poebi decimi, saldato 
agli spigoli; i tubi di iancio con 
tubetto di ottone, e tutti gli altri 
accessori, he ě buona regola ver- 
niciare e finire completamente pri
ma del montaggio.

Le ringhiere potranno essere 
fatte con spilli senza testa e filo di 
eotone, eventualmente teso ed in- 
durito con un po’ di collante dl- 
luito.

La costruzione non é particolar- 
mente difficile. Osservate bene il 
disegno, prima di mettervi all’o- 
pera; ed armatevi di una cospicua 
dote di pazienza!

La tavola costruttiva al naturale 
di questo modello, completa di tutti 
i particolari, ě in véndita a. li
re 200. La scatola di m ntaggio, 
contenente tutti i pezzi semilavo- 
rati, a L. 3SD0. In irizzaré le ri- 
chieste al cap. GRECO, Piazza 
Campo dei Fiori 8 -  Roma.

M a v i m o d e l

(seguito  da pagina 558)

vale. Soci Vitalizi sono quelli che 
prowedono a versare la quota sta- 
biliia per la  categoria. Soci sosteni- 
tori quelli che s’impegnano a vet- 
sate una quota almeno doppia di 
quella fi-sata per i iSoci ordinari. 
Soci ordinari e Soci allievi coloro 
che versano la  loro quota inten- 
dendosi per Soci allievi coloro cbe 
non hanno suoerato il isesimo an
no di etä·

Il Socio che sarä ammesso, ě vin- 
colato a ll’AssociaziOne per un perio
do di due anni.

Ai Soci viene riiasciata una tes
sera la  quale consente di acquista- 
re le pubblicazioni di « Mavimodel » 
ad uh prezzo ridotto e di ottenere 
sconti dalle Ditte c da Periodici 
clie vengono segnalati sulie « Re- 
lazioni » menšili dell’AssOciazione.
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ROTAIE
PROFILATE

TIPO V IG N O LA  SCART. O

indispensabili al modellista per la costruzione di 

circuiti ferroviari modello.

In vendita presso I

E M P O R I U M

MILANO - V ia S. Spirito 5

•  Profilato ottone scartamento 0 L. 130 al metro

•  Scarpetta fresata in ottone, con dato di bloccaggio per 
la tenuta della rotaia alia traversina; brevettata cad. L. 13

•  Traversina, in bakalite fusa, con speciali šedi giá in
scartamento. cad. L. 20

N O N  SI SPEDISCE IN CONTRASSEGNO

Inviando vaglia d i L. 48 0  riceverete, franco  d i porto , il 
materiale necessario e le istruzioni perchě possiate eseguirne 
da soli la costruzione.

I. Ca Ro. - Piazza Duomo. 31-a - Milano

LÍ0NAEDI
LAB0RAT0RI0 DI PRECISIONE
CIRCONVALLAZ. CASILINA, 8 M E L. 768707- ROMA

e nuovo tipo L. 12.006 
adatti per 125-220 V.

♦  Riparazioni di motor/ di ogni f/po
♦  Motor/ a vapore, costruzione e riparazione
♦  Adattamento di fasce elastiche a ogni motore
♦ Qua/siasi pezzo staccato per automodelli
♦ Qua/siasi /avoro meccanico in genere

Per ogni richiesla di inform azioni, preven liv i e de llag ii, unire L. 30 in francobolli

♦  Seghetti a



-Officin* miniatur®·

FORNITORI! Richiedete offerfa dettagliata cm  sconti!

Della nostra serie cCostruzioni Ferroviarie> vi presentiamo 
la scatola per il montaggio del vagone passeggeri a carrelli

V. ABZ in vendita al pubblico a L. 2200

Richiedete al vostro fomitore le altre scatole similari 
per la costruzione dei vagoni,  carri  e locomotive!

OFFICINE M IN IA TU R E
Via Conciliazione, 74 - COMO (Italia)

E LETTROFE RRO V IA R I E
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