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Merceria del Capilello, 4166 
N. B. - Quesfi noslri rivendifori 
auforizzafi possono fornirvi an- 
che numeri arrefrafi.

Come abbiamo giä annunciato, 
la Prima Gara Nazionale Auto- 
modelli ha subito un rinvio. Rin- 
VIO dovuto in porte alle proroghe 
richiesteci da numerosi costrutto- 
ri che non erano ancora pronti, 
in par te al poco tempo rimasto 
a disposizione per una adeguata 
campagna prupagandistica; poi 
per la incertezza della stagione 
e infine per dar modo ai concor- 
renti di portare a Roma della 
macchine giä collaudale suffi- 
cientemente e quindi di funzio- 
namento piii sicuro. Un ritar do, 
crediamo, di comune utilita. An- 
che perche, con un altro po’ di 
tempo a disposizione, V entita dei 
přemi ρο-trä essere ancora miglio- 
rata.

La Prima Gara Nazionale Au- 
lomodelli, organizzata dalla no
stra rivista, col patrocinio del- 
PA.C.I. a delPA.S.A.I., ctvra un 
successone, ne siajno certi. Dalle 
adesioni di massima che ci sono 
gi unie, si pub ricavare un totale 
di una quarantina di concorren- 
ti, che si presume possano anco
ra aumentare, con tutti coloro 
che si sarebbero ripromessi di 
iscriversi, come capita in questi 
casi, all’ultimo momento. Qual- 
che indiscrezione $ui probabili 
partecipanti? Vediamo. Da Tori
no Vinfaticabile Conte ci annun- 
cia la cafata di tre o quattro mac- 
china, tra cui la nuova *' Victory 
Special » con Elia 6. Da Milano, 
parecchi concorrenti, per lo piii 
motori MO VO 10 ed Elia 6. Da 
Trieste, (sempře prima Trieste) 
la squadra piu formidabile. Ben 
sei macchine, tutte con motori a- 
rnericani surcompressi, con tant a 
d'avolerie. Da Bologna, una ri- 
produzione della Ferrari Sport, 
con motore OS AM G17. Casano
va portera tre autcntici gioielli, 
piu una macchina da velocita pu
ra, col 3 cc. A Roma, poi, e tutto 
un fervore dir costruzioni. Ridenti 
(c’e cascato anche lui!) sta pre- 
parando una bellissima macchina 
da velocita con Me Coy 60. tra- 
smissione ad ingranaggi elicoidu- 
li, lubrificazione forzata delle 
bronzine, assi molleggiati interna- 
mente. Balzani ha realizzato un 
aggeggio meraviglioso con moto
re Me .Coy 60. trasmissione a pu- 
leggia, frizione sulla ruota, so 
spensione con molleggio a bale- 
stre, mote sterzabili e bloccabili. 
Carrozzeria riproducente, nelle 
linee generali, la ” Urania ” 
Sport. Oltre a questi, parecchi al- 
tri modelli in preparazione; la 
gara Sara certo animatissima. C’c 
poi una macchinona con motore 
a ire cilindri. frizione idrauli.... 
stop! Censura. II costruttore non 
vuole che si parli. La vedremo, 
speriamo, alia gara.

L'automodellismo italiano pro
melte bene. Promette bene per
che ě giovane (il primo auto mo· 
dello italiano funzionante, quello 
di Janni, ě del 1946, tuttavia so
lo nel ’48 TambierUe ha comin- 
ciato a svegliarsi!) e, a pochi me· 
si di distanza, ha giä raggiunlo 
un notevolissimo grado di perfe- 
zione. Questo lo possiamo dire 
con sicurezza dalle costmzioni 
che abbiamo avuto occasione di 
osservare. Costruzioni non infe
rior i a nessun’altra dal punto di 
vista tecnico: resta da vedere il 
rendimento. Ed a questo proposi- 
to, la Prima Gara Nazionale po- 
trä schiarirci l& idee■ Al giorno 
d’oggi, ě difficile rispondere a 
questa domanda: ” Quale veloci
ta segna un automodello italia
no? ”. Francamente, ci troviamo 
nelVimbarazzo, Capita spesso di 
sent ire cha Tizio ha fatto 150 col 
6 cc·, che Caio ha fatto 100 col 3, 
e via dicendo. Nella migliore del
le ipotesi si tratt a di velocita mi- 
surate. cosi, alia buona, ma sen
za nessuna garanzia di precisio- 
ne. Questo e certo. Oggi e facile 
(sia pur relativ am ente) segnare 
150 all’ora con un telecomandato; 
molto piii difficile lo e. cari ami
ci, in terra o, ancor peggio, in 
acqua. Ed ě per questo che non 
bisogna farsi troppe illusioni, ma 
andare av an t i provando e ripro- 
vando, osservando attentamente 
il comportamento della macchina, 
del motore, delta frizione, delle 
ruoie; scovando i difattif annul- 
landoli. Qualche anno t fa un te
le che rag g lunge va i 90 all’ora e- 
ra un portento. Ma ci sono voluti 
tempo e prove, per arrivare ai 
risultati odiemi. E’ per questo. 
cari amici, che vi invitiamo a

non dormire sugli ailori, ma a 
lav orare, a collaudare le vostre 
macchinette, in modo da portare 
in gara non dei buffi amesi star- 
nazzanti, ma degli autentici 
gioielli di meccanica, funzionanti 
alla perfezione. In Inghilterra 
hanno una buona opinione delle 
nostre costmzioni automobil isti- 
cha, QueTi di ” Model Cars ”, ad 
esempio, ci hanne scritto mostran- 
dosi stupiti del fervore costrutti- 
vo che hanno riscontrato-in Italia, 
e pubblicheranno, in un loro vo
lume, la ” Mercedes Benz ” di 
Casano.va. Vogliamo dim ostrare a 
costoro che non si sono1 sbagliati? 
E’ una cosa possibile, ma bisogna 
lavorare, e sodo. Avete ancora un 
po’ di tempo davanti a voi: date- 
vi da fare-

AW ester o, le gore automodelli- 
stiche incontrano enorme favore, 
sia di pubblico, che di concorren
ti. Le competizioni nazionali, spe- 
cialmenle quelle su piste a rolaie, 
vedono la partecipazione di deci- 
ne e decine di concorrenti, giä 
selezionati su centinaio; il pubbli
co appassionato é sempře num er o- 
sissimo, e si inter es sa veramente 
a questa attivita, seguendola ed 
incoraggiandola. Non sappiamo 
con esattezza quanti siano i co- 
struttori di modelli di automobili 
in America; ma riteniamo debba 
trattarsi di una cifra enorme. An
che in Inghilterraf anche in Fran
cia, Vattivita e notevole. Bisogna 
che anche VItalia, non inferiore a 
nessuna altra nazione in campo 
aeromodellistico, mostri il suo va
löre pure in quasto ramo del mo- 
dellismo, ancora forse un po’ 
troppo trascurato e ignorato:

U automodello inglese: la M. G. Wagnette, con motore Mille 
1,3 cc. Contiene un serbatoio capacej di far compiens alla mac- 
eftina 5 migiia. Si calcola che la méKichina abbia coperto oltre 

130 migiia (Foto G. H. Deason, Model Cars).
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Abbíamo esposto II procedimento 
attraverso al quale si ricava- una 
elica da ua semplice blocco di 
leg-no. Si trana del miglior siste
ma per ottenere con facilitå una 
elica esa-tta e solida. Ma si pos- 
sono ricavare eliche anche da uno 
speciale legno compensate prepa- 
rato e messo in vendita per que- 
sta bisogna. II procedimento ě il 
medesimo. Soltanto bisogna tenet- 
presente cbe, se l’incollatura del 
compensate non ě fatta con arte, 
l'elica puú saltare in pezzl al mi- 
nlmo urto.

Si possono pure costruire elicbe 
con i compensati comuni in com- 
mercio: in questo caso le pale, 
tagllate nella grandezza del loro 
sviluppo, vengono piegate a caldo 
per ricevere la forma di superfl- 
cie elicoidale.

Questa costruzione ě forse la 
piti . economica, ma non si dimen- 
tichi che 6 assai dlfflcile ottenere 
la precislone necessaria per il ml- 
glior rendimento e che, inline, 
queste eliche si deformano facll- 
mente sotto l’azione degli agenti 
atmosferici.

Un altro sistema economico, ma 
con^igliabile soltanto per piccoli 
modelli, ě quello di costruire le 
due pale! separate di balsa, di le- 
gno compensato o tranciato; pale 
che si uniranno, poi, ad un pezzo

di legno appositamente tagllate con 
incastri longltudinali.

Un tipo d’elica introdotto nel 
campo aeromodelllstico, speclal- 
mente dal costruttori americani, ě 
quello che si basa sull’implego di 
(specialmente adatto alia costru- 
uno sbozzato di tipo uniflcato 
zione di eliche in balsa e in ge
nerále di legni leggeri) e di una 
sempllclssima formula- che fornl- 
sce il passo in funzione delle di
mension! geometriche dello sboz
zato stesso.

Come si rileva dalla flgura 7 4, !o 
sbozzato ě caratterizzato da tre 
dimension! fondamentali, e cioé il 
diametro dell’elica futura D (lun- 
ghezza del blocco), lo spessore s 
(che aumenta col passo desidera
te) e la larghezza L da cui dl- 
pende, insieme Alio spessore, la 
larghezza della palla.

Dal blocco parallelopipedo si 
ricava un pezzo sagomato come é 
Indicate in flgura tenendo presen
te che le misure D, L ed S ,sono 
legate dalla- relazione seguente:

1—

e le altre misure caratteristlche 
(larghezza della parte centrale, 
spessore agli estremi e al centro)

soiio costantemente la meta delle 
lundamentali (vedi flgura 74).

CIO fatto, si uniscono in diago
nale gli spigoll oppostl dello 
sbozzato, e si ricava senz’altro una 
superflcie elicoidale che ě il ven
tre della pa-la d’elica desiderata, 
li dorso ě completato ad occhlo, e 
cosl 1’eventuale concavlta del ven
tre, quando si desidera un pro
fite estremamente portante. Un e- 
same accurate del procedimento ri- 
vela facilmente come questo si- 
sterna di costruzione non differl- 
sce arfatto sostanzialmente da 
quello precedentemente indicate, 
ma ne ě soltanto un’applicazione 
sempliflcata, ottima nel nostro ca
so. Si tratta in fondo di generare 
una superflcie praticamente eli
coidale da uno sbozzato a contend 
rettiilnei. Questo tipo di elica, in 
genere realizzato con pale lunghe, 
forti passi e grandi diametrí, e 
specialmente adatto per aeromo*· 
delil ad elastico di medie dimen
sion!.

Si posäono anche fare eliche a 
passo varlabile a terra e persino In 
volo con le pale riportate e moblll.

Dal -sasso alia... píuma volante, 
penseramio alcuni aeromodellisti 
al vedere su queste pagiue il mio 
RTP, dal loro cervello congelato 
sprizzerå, come scintilla spenta, 
l’idea di prenotare le colonne di 
Modellismo per iniziare una nuova 
«travolgente» polemica: Aeromo- 
delli o piume volati?

L’idea- di costruire simili mo
delli é 'nata dal desiderio degli ae
romodellisti del CAT di Sassari, di 
svolgere un’attivita di gare anche 
nell’-inverno e, visto il risultato, 
si é pensato di istituire un vero 
campionato sassarese (perchě non 
sardo?) annuale.

Il successo che incontrera tale 
modello ě dovuto a 3 importanti 
motivi:

1) Costringe gli aeromodellisti 
a lavorare bene e leggero;

2) Le gare si possono svolgere 
in citta in una camera di 4x4 m. 
e questo ě di grande importanza 
per la propaganda;

3) L’ingresso alle gare si pud 
far pagare, cosa che non ě possi- 
bile nei campi di aviazlone, iielle 
gare estive.

Ed ora, prima di passare alla 
descrizione deli mio modello, vl 
svelo il triplice segreto per co
struire con soddlsfazlone i modelli 
RTP: leggerezza, sollditä, přeci- 
sione.

Il «Zinzula II» ě derivato diret- 
tamente dal modello con cui ho 
partecipato all’ultimo raduno CAT 
classifícandomi 2. La costruzione 
ě molto semplice, ma noiosa, date 
le plccole dlmensioní. del pezzi. La 
fusoliera- ě costituita da listellini 
dl balsa duro 1x1,5, mentre l’or- 
dnata anteriore e le guancette po
steriori (portantl uno spinotto di 
pioppo per l’elastico) sono in balsa 
da l mm. piti volte spalmato dl 
collante. Il rivestimento va- fatto in 
carta Movo verniciata con due ma
ni di collante che te rende molto 
resislente (ho rotto 4 volte la ma- 
tassa senza riportare dannil).

Le ali e i timoni sono costruiti 
in un piano di cartone da 5 mm. 
Bordo d’entrata e borfio di uscita

in modo da varlarne l’lncidenza a 
piacimento, ma non credlamo op- 
portuno conslgliarle, le prime 
perchě superflue e le seconde 
perchě dl troppo difficile costru
zione.

Negil aeroplan! puů awenire che 
un’elica abbia un diametro troppo 
grande e non le si possa dåre la 
velocitá voluta per ottenere la tra- 
sla-zlone e si debba quindi ricor- 
rere ad un’elica a tre od anche a 
quattro pale, che si trovano in 
condizionl favorevoll per sfruttare 
maggiormente I’energia motrice 
che si ha a dlsposizlone, in quanto 
possono essere costruite di dia
metro Inferiore a quello occor- 
rente con l’elica a due pale.

Nei modelli volant! ě difficilis- 
slmo che questo caso si presentl 
ed in ognl modo ě bene evitare la 
costruzione di tali eliche, polché 
l’elica che orfre il maggior ren
dimento ě sempře quella avente 
il maggior diametro possibile. In- 
fatti la trazione di un’elica aumen
ta con l’aumentare del diametro 
del cilindro d’aria da essa lnte- 
ressata.

in doppio listello fxl di balsa, e
centine in balsa da 0,8.
in cul ě etata tagliata la forma.

Popo che tutto ha- asciugato,, 
levarlo dalla forma e sagomarlo 
in opera, facendo bene attenzlone 
alle centine la cui altezza massi- 
ma non deve superare il minime
tro e mezzo.

11 profilo adoperato, sia per le 
ali che per il piano orizzontale, 
ě il Me. Bride B. 7. Rivestimento 
in microfilm.

Il carrello ě costituito da una 
unica gamba in- rilo di acciaio da 
0,5. Elica in balsa da 0,8 mm. con 
un passo di 40 e un diametro di 
25 cm. E’ consigliablle fare due 
tagli trasversa-lmente alle pale ad 
1/3 circa della loro lunghezza, in 
modo che alla massima potenza 
si abbia un passo minore. L’elica 
é xprovvista anche di cuscinetto 
semplice e di tenditore a spilla e 
erica a 800 giri una ma tassa di 
8 fili 1x1,5, lunghi 50 cm., di 
comune elastico di para. Con ela
stico mtgliore si possono raggiun- 
gere i 1000/1500 giri a tutto van- 
taggio del... costruttore. All’estre- 
mltä della semiala destra ě incol- 
lato un triangolino in carta pel 
fissaggio del cavo in seta.

Via Porcellana 7 - Sassari 
AflARIO CLEMENTE

A V I  O M O D  t L  Li
CREM0N4 - VIA GUIDO GRANDI, 25

Nuovo catalogo illustrato L. BO 
Motori americani completi di 
acceesori elettricl. Balsa e pac- 
chi balsa, tavole costruttiva. 
Accessori per modelli voiantl.

per ognl rlchlesta in informa- 
zioni agglungere i francobolli 

per la risposta.

BOTTEGfl Dl  mODELUSmO
Jliuiiie- eiizKe

« D A S  F L U G M O D E L L  »
( mensile tedesco di aeromodellismo) L. 200

« A E R O M O D E L L E R  »
( mensile inglese di aeromodellismo) L. 300

«MODEL AIRPLANE NEWS»
( mensile americano ď aeromodellismo ) L. 450

« A I R  T R A I L S »
( mensile americano ď aeromodellismo ) L. 450

’S .a u a te co iO iu ttiv e

« M I K A D O  2 - 8 - 2 »
m o d e l l o  d i  l o c o m o t i v a  L. 200 *

Rimesse anticipate a mezzo vaglia postale od assegno bancario 
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EDIZIONI MODELLISMO
PIAZZA UNGHERIA. 1 - ROMA
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11 veleggiatore che vl presento 
ě dl ottime caratteristiche e non 
esito (juindi a deflnirlo adattissimo 
per gare; con esso .intendevo in- 
fattl partecipare al' Concorso Na- 
zionale che ha avuto luogo a Ro 
ma nello scorso ottobre.

Questo modello ha una notevole 
stabilita sotto traino, ed un otti- 
mo coefflciente dl planata; la du 
rata media del voli ě dl 2’30”. 
Con· 1’aluto dl una termica ha com- 
piuto un volo dl 7’32”, atterrando 
a parecchl chilometri dl dlstanza 
dal punto dl partenza.

FUSOLIERA. — E’ composta da 
12 ordinate (le cul mlsure sono 
riportate nel disegno) ln eompen- 
sáto da mm. 1,5 alleggerite, ec- 
cetto la l.a, 5.a e 12.a che sono 
in compensato dl betulla da 3 mm. 
a 5 strati. Esse sono lncollate la- 
teralmente a 2 listelli 3x5 afílo- 
rantl e a due 3x4 . Le tre baio- 
nette vertical! sono in durallumi- 
nio da mm. l, tenute a posto per 
mezzo dl rlhattini ed incollatura 
abbondante. II pattlno é ln· com
pensato da 5 mm. a cinque strati. 
II musone ě in sughero vuotato

all’intcrno per alloggiarvi la za- 
vorra mobile. La zavorra flssa 0 
di circa 100 grammi. Le due cen- 
tlne solldali alia fusoliera con le 
ordinate 4-7 sono in compensato 
da 3. II raccordo del braccl é ri 
coperto con· blocchetti dl balsital. 
Pure in balsital é la copertura del
la fusoliera che va successlvamen- 
te cartavetrata e verniciata con 3 
man! dl nitro azzurra.

ALA. — E' costruita su di un 
longherone a cassetta ilno alia 
quarta centina per poi tramutarsi 
a «C», formato da 2 listelli dl ti- 
gllo 5x5  e da una soletta dl 
tranciato da mm. 1. 11 longherone 
posteríore ě costruito con lo stes- 
so slstema ma con· listelli da 
2,5 X 2,5 . Centine alari prolllate 
col RAF 32, calettato a 3 gradi 
positlvi. Esse sono in balsital da 
mm. 5, tranne le prime tre, in

compensato da 2,5. 11 hordo d’at- 
tacco ě un listello di balsital 
30 x 30 sagomato in opera; quello 
di usclta ě un triangolare 8x30, 
anch'esso in balsital. Le estremlti 
alari sono ricavate da un contorno 
in compensato con imbottitura dl 
balsital. Copertura con carta su 
peravio verniciata con 2 mani dl 
flatting.

PIANO ORIZZONTALE. — III 
balsital, con centine prolilo Clark 
Y. Longherone ln balsital 5 x 12, 
centine, sempře nello stesso . legno, 
dello spessore di mm. 3, bordo 
d’attacco ’ 20 x 20. Copertura come 
l’ala. Idem per 11 piano verticale, 
che é profllato con un biconvesso 
simmetrico.

CENTRAGGIO. —· Provare 11 mo
dello in giornata calma, prima ln 
volo planato e pol lanclandolo con 
una ventina di metri di cavo, e, 
se si riuscirä a mantenerlo costan- 
temente contro. vento, II modello 
sfrutteri Intermente la lunghczza 
del cavo. Per eventuall rlchleste 
rivolgersi a

GINO DIANO 
Via G. Mercalli 33-7 

Reggio Calabria

Nei giorni 23, 24, 25 apríle p. *. si svolgerá a Monfalcone la 
II. Edizione della «Coppa Tevere», gara interregionale per modelli 
a volo libero, aperta a tu tti i singoli e gruppi federati alia FANI 
In regola col corrente anno. Negli stessi giorni si svolgerä la Pree- 
liminatoria W akefield per la zona Monfalone-Trieste.

Ricordiamo che la «Coppa Tevere», offerta gentilmente dal 
sig. Dik Van de Velde, é stata vinta per la prima volta dalla Lega 
Nazionale di Monfalcone: questo secondo incontro viene appunto 
disputato nella cittå di residenza del gruppo vincitore. La «Coppa 
Tevere» non viene disputata una volta all’a 'no , ma in incohtri 
successivi a circa tre  mesi di distanza.

574



Ä  (W Ú iX iO iÁ A jh b  < ίυ  u n

Supponíamo dl avere scelto per 
la nostra realizzazione il teleco- 
mando per via sonora, di cul ab 
biamo preceded temente descritto 
11 funzionamento, e di volerlo in·- 
stallare au -di una imbarcazione. 
Abbiamo infatti detto giä spesso 
cbe questo sistema é particolarmen- 
te adatto ove 1 rumori estraneí 
siano rldotti al mínlmo, vedl ad e- 
sempio una imbarcazione con pro- 
pulsione eletiríca o a vapore (ma- 
gari ancbe a vela!) od un- aero- 
modello velegglatore. C’ě ancbe il 
fattore dlsatnza: 11 campo utile non 
puö superare i 150-200 metri.

Supponíamo ancora di voler li 
mitare ad uno solo o al masslmo 
a due, i comandi, in modo da ri- 
durre la spesa e le difilcolta e, 
nel caso nostro, per presentare un 
esempio tipico.

Si tratta dunque di scegdiere le 
parti principal!, quail il microfono 
e la valvola, ed adattare ad essi i 
cir-cuiti precedentemente descrittl. 
Premettiamo cbe sia di microfoni 
che di valvole esiste una serie in 
numerevole di tipi. Il microfono i 
una parte abbastanza importante e 
dellcata del nostro disposltivo e 
serve, come giä detto, a trasfor- 
mare le vlbrazloni sonore In elet 
In gioco, é necessarlo che le per- 
trlche. Data poi la piccola potenza 
in gioco ě necessarid che le per- 
dite vengano eliminate al massimo 
con una perfetta costruzione, men
tre d’altra parte 6 necessarlo non 
produrre delle distorsion! della B. 
F. per non ridurre l’efflcienza. Ad 
ogni modo non esistono delle ca- 
ratteristiche ben definite, e vi sono 
delle grandi differenze anche tra 
microfoni dello stesso tipo. I píů 
comunemente usáti sono quelli a 
carbone, elettro o magneto dina- 
mici e piezoelettrici.

Vediamo in breve le loro carat- 
teristiche e il modo di adoperarli.

Il microfono a carbone, usato an
che nei telefoni, é il piil semplice 
e il meno costoso: é costltulto 
(lig. 18), da una membrana che 
chiude anterlormente una camera 
riempita da polvere crlstalllna di 
carbone di stortå; la membrana e 
11 fondo della camera costitulscono 
i due elettrodi fra i quali avviene 
la varlazione dl reslstenza, che, en- 
tro certi limiti, é inversamente 
proporzionale alla pressione eser- 
citata, ed é tanto maggiore quanto 
plii la polvere impiegata é di 
grana grossa. Ne deriva che un 
microfono con polvere a grana 
grossa sari, a parita di intensita 
di suono, maggiormente sensibile 
che non una a grana ilna, e quindi 
dara maggiori variazioni di corren- 
te. D’altra parte quello a grana 
ilna ě piu stabile e piu fedele alle 
variazioni di suono. Poiché questo 
tipo funziona per variazione della 
resistenza, é necessario insérire in 
serie con esso una piccola batteria 
da 1,5 a. 4,5 Volt, a seconda dei 
tipi e dalla grana piil grossa alla 
piii fine. Occorre inoltre adattare 
la resistenza del microfono a quel- 
la d’ingresso della valvola amplifl 
catrice, e per questo i trasforma- 
tori microfonici, forniti general - 
mente dalla Casa assieme al mi
crofono, di solito hanno un rap 
porto dell’ordine 1/10 - 1/40.
Diremo a proposito che -anche 1 
comuni trasformatori da campa- 
nelll da 5 W con prlmario sui 
150-200 V ě secondarlo 3 7-10 
Volt sono abbastanza adatti al no
stro scopo, impiegando 11 primario 
da secondarlo, tanto piii che 
diverse prese permettono la scelta 
del piii adatto rapporto di trasfor- 
mazione e della piti appr'opriata 
impedeivza primaria dei diversi mi 
crofoni.

Il microfono elettro o magnetico 
dlnamico ě del tutto simile ad un 
comune altopa-rlante, perö di di
mension! molto ridotte, con un co 
no molto piccolo, quindi leggero e 
di minima incertezza di funziona
mento. In questo tipo di microrono 
la bobina mobile posta in vihra- 
ziope dal cono che riceve le onde 
sondre si immerge piii o meno nel 
circuito magnetico e diviene sede 
di una forza motrice alternata a 
bassa frequenza; pertan to non ha 
bisogno. di batterie. Sia pur for- 
neudo una corrente esigua, che va 
quindi fortemente ampliflcata, ri 
chiede l’impiego di un numero 
maggiore di valvole, ed anch’esso 
ha bisogno di un trasformatore 
per l’adattamento alla valvola.

Un terzo tipo di microfono che 
srebbe il piii adatto al nostro caso, 
perö abbastanza costoso, é quello 
che sfrutta le proprieta piezoelet- 
triche dei cristalli (donde il no
rne), e in particolare il tipo dl 
Rochelle e di seignette. Quando il 
microfono viene sottoposto ad una

vibrazlone meccanlca, dä una dif- 
ferenza di potenziale — se usato 
come microfono questa differenza 
non é inferlore a quella che puö 
dare un buon microfono a carbone 
— e permette quindi dl abollre le 
forti ampllflcazioi, mentre la fedel- 
tä dl riproduzlone ö ottima e non 
ha bisogno di batterie per 1’ecci- 
tazlone; é molto leggero, di ele- 
vatissima resistenza interna, e puö 
essere collegato dlrettamente dalla 
griglla alia valvola ampliflcatrlce 
senza usare trasformaotri, badando 
soltanto a ridurre la capacitä dei 
conduttori e sottrarre questl a in- 
fluenze statiche· esterne.

Da notáre inoltre che il micro
fono va montato sempře elastica- 
mente, in modo che su esso non 
lnfluiscano vibrazionl estranee. E’ 
anche opportuno esporlo attenta- 
mente al suono, n-ella direzione da 
cui esso proviene; ma di questo 
parleremo píů avanti. Ora esami- 
niamo le valvole che posslamo a- 
doperare e le loro caratteristiche.

Comlndiamoi dall’ultima valvola 
quella, cloé, che dovra fornire la 
energia necessariá al funzionamen
to del relé, e che é alla base di 
tutto l’apparato, dato che da essa 
dovranno derlvare sia le caratteri- 
sttche del relě che- delFajnpbfi- 
catore.

Ci é apparsa molto adatta alio 
scopo la valvola AA5 del tipo mi
niatura amerlcana, di piccolissime 
dimension! (diametro mm. 18, al- 
tezza f. t. mm. 53) contenente 
nel suo bulbo 2 triodi di potenza 
indipendenti, con un filamento il 
quale, avendo una presa interme 
dia, puö essere alimentato sia con 
3 Volt sia collegando i due capi 
estremi, con 1,5 Volt. Per usarla 
convenientemeirte e farci un’idea 
di quanto possiamo ottenere da 
essa é bene osservare i dati di fun
zionamento. Ve li riportiamo nella 
tabella. E’ qni inutile spiegare il 
significato di classe A e C; ci serve 
solo notáre che tale valvola puö in 
alcuni casi funzionare flno a 135 
Volt dl anodica e con una corrente 
massima di 15 MA. D’altronde non 
δ necessario che m>i ci spingiamo 
a quel punto, cosa del resto anche 
impossibile dato che una corrente 
dai 2 ai 5 MA ci puö essere suffi
ciente. Per varie ragioni, tra le 
quali il costo, il peso e l’ingombro, 
useremo come sorgente per l’ano- 
dica una batteria di soli 45 Volt. 
Precisato quindi il campo del la 
voro, abbiamo cercato la curva del
la valvola con un voltaggio ano- 
dico di 45 volt, che vi presen- 
tiamo in fig. 18. Questa tabella 
sara di grande utilita nel dimen - 
sionare secondo determinati flni le 
altre parti dell’apparecchio.
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Questo ě un veleggiator© tedesco, costruito da Stadier Nurn- 
berg, che si ě dimostrato uno dei migliori alla gara svoltasi 
a Dortmund mal maggio ’48. Apertura alare m. 2,80

(Foto Hans Pfeil)

PER C O flC IM R E10 STUDIO
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6 A R A  I N T E R N A Z I O N A L E  
VELEGGIATORI di F0L6ARIAV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Quest© 2 liste estreme per il fatto 
stesso (ii essere le piii deformate, 
sostengono il maggior sforzo, men
tre una lista interna, al centro cir
ca della trave, non šarži ně com- 
pressa ně tirata, quindi non sop- 
portera praticamente nessun sfor
zo: ora potremo togliere una fetta 
interna, anche di notevole spesso- 
re (anche lino a 2/3 ffello spes- 
sore totale della trave) senza 
sforzare eccessivamente le liste 
estreme, dato che le liste interne 
non contribuiscono che minimamen
te a sostenere lo sforzo: ed ecco 
quindi la ragione del longherone 
cavo. Naturalmente bisognerě im- 
pedire cbe le liste estreme si av- 
vicinino, quando vengono sottopo- 
ste alle sollecitazioni suesposte, ed 
a questo scopo si metteranno le 
guance, od anime cbe dir si vo- 
glia, in tranciato ed ancbe impial- 
licciatura, cbe danno ancor mag- 
gior rigidita e robustezza.

Da tutta qiiesta cbiaccherata 
qualcbe conclusione spicciola: i) . 
non adottare mai longheroni pienl; 
2) facendo un longberone a- cas- 
sone od ancbe semplicemente a 2 
listelli fare in modo cbe le solette 
siano plil lontano possibill tra 
loro; 3) staticamente l’ala rettan- 
golare non ě conveniente. Abbiamo 
giě visto che conviene adottare un 
longherone del massimo spessore 
possibile, per tenere molto distant! 
le solette; appare logico che, es- 
sendo lo spessore costante per 
quasi tutta la semiala, nel caso 
dell’ala rettangolare, bisognerě a- 
dottare solette molto spesse alio 
attacco per reggere al momento 
flettente cbe qui ě massimo. Que
sto inoltre ě ancora pill elevato, 
poicbě la corda media aerodinami- 
ca, ě pift vicina all’estremitå cbe 
non in un’ala rastremata, ed il 
carico ha quindi un braccio di leva 
maggiore.

Provate a fare qualche verifica 
numerica e vi convlncerete.

Per esempio un longberone for- 
mato da due listelli 3x7 messi di 
piatto, a 2 cm. di distanza, resiste 
ad un momento di Kg./cm 153, 
mentre un longherone pieno di pari 
sezione (7x20) resiste ad un mo
mento di Kg./cm. 165, e se 1 due 
listelli 3x7 fossero messi per rit- 
to, resisterebbe solo a Kg./cm. 70; 
appaiono subito le dot! superioři 
del primo longherone, cbe a paritě 
di peso resiste piti del doppio del- 
Pultimo tipo (quello con le so

lette messe per ritto) e poco meno 
del secondo, pur pesandone la 
terza parte.

Se ora provate a trovare lo 
spessore delle solette in vari puntl 
dell’ala, vedete cbe questo non di- 
minuisce linearmente, ma bensl se
condo una curva con la concavltě 
rivolta verso l’alto. Perů, dato che 
sarebbe troppo laborioso preparare 
delle solette di spessore variabile 
secondo la sullodata curva, sarě 
preferibile rastremarle linearmen
te a partlre dall’atta'cco, e verifl- 
cando in due o tre punti della 
semiala che lo spessore sia suffi
ciente. In base a questo ultimo di- 
scorsetto si vede cbe si puó be- 
nissimo adottare la rastremazione 
lineare delle solette anche per le 
ali con bird! d’entrata e d’usclta 
curvilinei, dato cbe la suddetta ra
stremazione lineare dě una maggior 
robustezza a metě semlala.

Lasciamo adesso l’ala e passia- 
mo alia fusoliera. Si possono tra- 
scurare le sollecitazioni flessionali 
nel piano orizzontale dovute alle 
reazionl sul piano verticale, date 
le dlmensioni solitamente ridotte 
di questo.

II momento flettente nel piano 
verticale dovuto alle reazionl del 
piano orizzontale si calcola facil- 
mente.

Detta 1 la corda alare media e 
p 11 peso totale del modello, il 
momento torcente dell’ala Í  Mt =  
0,20. 2 n. P. 1., dove 0,20 ě un 
coeillcientei fisso e 2 n come al so- 
lito =  8.

Questo momento torcente deve 
essere equilfbrato dal momento 
stabilizzante di coda.

Quindi ě questo il momento 
flettente: non ě difficile, ora, con- 
siderando i due correnti, superiore 
ed inferiore della fusoliera, di- 
mensionarli come se fossero le due 
solette simmetriche di un longhe
rone. Il valore di questo momento 
flettente, che grava sulla parte 
posteriore della fusoliera, decre- 
sce linearmente verso 1’estremitě 
posteriore della medesima; ma non 
conviene rastremare i longheroni 
come nell’ala, data la poca rigiditě 
che la fusoliera verrebbe ad avere 
in coda. Basta quindi stabilitě la 
sezione dei longheroni in corrl- 
spondenza del baricentro del mo
dello, e mantenerla costante per 
tutta la fusoliera. Ně c’ě da te- 
mere per il momento dovuto alia 

(se : ue a peg . '537)

1. ) — Il Gruppo Aeromodelllsti 
di Rovereto con l’approvazlone del
la FANI bandisce una gara interna- 
zionale in pendio per aeromodelli 
veleggiatori. Detta gara sarě dispu- 
tata sul monte Sommo Alto di 
Folgaria il giorno if  agosto 1949.

2. ) — Possono partecipare a·
detta gara aeromodellisti singoli 1- 
taliani ed esteri, squadre rappre- 
sentative di gruppi aeromodellisti, 
di ditte, di glornali ecc. 1 concor- 
renti, esclusi quell! esteri, all’atto 
della punzonatura dovranno pre- 
sentare il tesserino della Federa- 
zione con il bollino FANI 1949, 
II. semestre o la tessera di Grup
po coil il bollino medesimo.

3. ) — La commissione organiz- 
zatrice ě composta dei rappresen- 
tanti del Gruppo Aeromodellisti 
Roveretani e degli enti locali. 
COMITATO D’ONORE

Presidente: Generale di D. A. 
COPPI Giovanni, comaildante la 2. 
Z.A.T. - Padova.

Membri: Maggiore M. O. RIGAT- 
TI Mario — Ing. on. VERONESI 
Giuseppe, Presidente Aero Club di 
Trento — Sig. CALIARI Pio Anto
nio, Presidente F.I.S.I. — Signor 
RAGGIO Giuseppe, direttore Aero 
Caproni di Gardolo — Geom. TEZ- 
ZELI Attilio, Sindaco di Folgaria — 
Dott. BOSCHETTi Giuseppe — 
Dott. VALLE Elio — Dott. PALIE- 
RI Vittorio, Presidente Azienda 
Soggiorno - Folgaria.
COMMISSIONE ORGANIZZATRICE

Presidente:Sig. PICCOLI Giho.
Direttore di Gara: Sig. VETTO- 

RAZZO Guido.
Vice Direttore di Gara·: Signor 

SCANTAMBURLO Giuseppe.
Segretario: Geom. GIOMETTO

Fausto.
Cassiere: Sig. GOTTARDI Gio

vanni.
Delegáti: Geom. POM1NO Oscar

— Geom. COSTA Gianni — Signor 
BELLI Pio.

Consigner!: Sig. V1TTOR1 Ivo
— Sig. OLIVETTI Guido.

Stampa: Sig. BATTISTELLA
Bruno.

Commissario Sportivo per la 
F.A.N.I.: Sig. LEONARDI Fabio.

4. ) — Ogni Gruppo Federato
non potrě concorrere con piu di 
una squadra composta da tre mo
dem per la classifica . a squadre. 
Extra squadra ogni Gruppo potrě 
iscrivere altri due soci quali singo
li. Ogni concorrente singolo puö 
prtecipare con non piti di due mo
dem.

5. ) — Eventual! reclami devono 
essere presentati per iscritto alia 
Commissione entro 30’ dal termi
ne della Gara, accompagnati da u- 
na tassa di L. 500 cbe verrě re- 
stituita solo nel caso di compro- 
vata fondatezza del reclamo. I re
clami cor.cernenti 1’operato della 
Commissione Sportiva seguono la 
procedura flssata dal Codice Spor
tivo F.A.N.I. (Tit. 3, art: 16-18):

6. ) — I concorrenti che dan- 
neggiano i modem aitrui o che ir.- 
tralciano il regolare svolgimento 
della gara, saranno squalificati, e, 
in caso di eccezionale gravitě sa
ranno sottoposti alle disposizioni 
del Codice Sportivo F.A.N.I.

7. ) — Il Comitato Organizzatore 
non assume altro impegno che 
quello di assicurare il regolare 
svolgimento della gara e di asse- 
gnare i přemi secondo le classifi- 
che stabilitě dalla Commissione 
Sportiva, declinando ogni respon- 
sabilitě per qualsiasi danno possa 
derivare alle persone e alle cose 
dei concorrenti e di terzi in rela- 
zione alio svolgimento della gara.

8. ) — I preml per un totale di 
L. 170.000 sono suddivisi come 
segue:
a) CLASSIFICA INDIVIDUALE:
1. classificato L. 20.000
2. » » 15.000
3. » 10.000
4. » » 7.500
5. » s 7.500
Dal 6. al 15. compreso » 5.000

Questo modello, che menta un motore Super-Elia, 
é s ta ta  costruito in I q  Ib Iterna dal sig. Cosimo 

Peruzzi.
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b) CLASSIFICA A SQUADRE:
1. squadra classificata L. 20.000 

(e Coppa Stella ďltalla)
2. squadra classificata L. 15.000
3. S » » 10.000
4. » » » 7.000
5. » » » 5.000
.6 » » » 3.000

Le due coppe messe ln pallo dal- 
la F.A.N.I. verranno assegnatp co
me segue:
1. Coppa all’aeromodelllsta Italtano

meglio classificato;
2. Coppa all’aeromodelllsta .stra-

nlero meglio classificato.
PRESCRIZIONI TECNICHE E PRO

VE DI VOLO
9. ) — Tutti 1 modelli partecl- 

panti devono rispondere alle Noř
me del Regolamento Tecnlco della 
F.A.N.I. Si richiama/no reegli art. 
seguentl le prescrizionl principall:

a) Velatura: 1’apertura alare 
deve essere compresa tra 70 e 350 
centimetri.

b) Fusoliera: la superficie 
della sezione maestra della fuso
liera o delle fusoliere non deve es
sere řnferiore ai seguente limite 
dato in funzione della superficie 
complessiva S della velatura:

I modelli tutťala non sono sog- 
getti a limitazioni della superficie 
della · sezione max.

c) Caricbi specificl: II rap- 
porto fra peso totale del modello 
in ordine dl volo, che non potrå 
comunque essere superiore a Kg. 
5, e la superficie complessiva del- 
l’ala e dello stabilizzatore orlzzon-_ 
tale deve essere compreso entro i 
seguenti limit!:
min. 12 gr. dmq. (dodici grammi 

per decimetro quadrato); 
max. 50 gr. dmq. (cinquanta gram- 

mi per decimetro quadrato).
10. ) — Partecipa alia gara- 11 

modello regolarmente iscritto e 
purezonato. Pertanto esso non pui> 
essere sostituito ně totalmente nfe 
nelle sue parti, facendo eccezlone 
per quei particolari necessarl per 
ogni genere di riparazioní, purchě 
non abbiano subito un preventivo 
procedimereto di montaggio.

11. ) — Non fe ammesso lo sgan- 
cio in volo di parti del modello 
pena la nullitå della prova.

12. ) — Sarå considerato nullo 
il Iancio lnferiore ai 4 0”.

Detto iancio si puö ri^etere una 
sola volta.

13. ) — La durata del volo vle- 
ne cronometrata dall’istante in cui 
il modello ě lasciato a se stesso 
dalla mano dell’operatore all’lstan-

te in cui il modello ritorna al 
suolo, o scompare alia vista del 
cronometrista, o urta contro un o- 
stacolo. Se dopo la scomparsa 11 
modello ricompare alia vista i’ul- 
teirore tempo sarå sommato a quel- 
lo precelentemente reallzzato. I 
cronometristi potranno fare uso di 
strumenti ottici, ma non potranno 
allontanarsi dal posto di iancio.

14. ) — Ogni concorrente deve 
effettuare due land, di cui: ,
1. Iancio al mattino - dalle ore 9

alle ore 12;
2. Iancio al pomeriggio - dalle ore

14 alle ore 17.
15. ) — Tutti i modelli indistin- 

tamente verranno lanciati da una 
posizione scelta opportunamente 
dalla Commissione organizzatrice.

16. ) — A mano a mano cbe si 
effettueranno i land, I concorrentl 
dj turno saranno chlamati a mez
zo altoparlante. Quest! dovranno 
presentarsi alia Giurla e tenersi 
pronti per 11 loro turno. Il tempo 
massimo concesso per presentarsi fe 
di 2’ dalla chiamata. Trascorso ta
le periodo di tempo, perderanno in- 
dlscutlbilmente 11 Iancio.

E’ fatta eccezlone per i modelli 
cbe dovessero subire delle ripara- 
zloni o che fossero andati dispersi 
dopo li primo Iancio per cui la 

•Giurla ne deve essere tempestiva- 
mente informata. In tal caso il con
corrente sarå passato in ultimo 
dell’ordine di Iancio.
CLASSIFICHE

17. ) — Ai finl della classlfica 
individuate, ad ogni concorrente, 
per ciascun Iancio vlene assegnato 
un punteggio riferito al tempo di 
volo, cbe si calcola come segue: 
Per i priml 300” di volo - 1 pun-

to ogni 1”.
Per i successiv! 100” di volo - 

1 punto ogni 2”.
Per i successivi 100” di volo - 

1 punto ogni 5”.
Oltre i 500” di volo - 1 punto o- 

gni 10”.
Per ogni concorrente si esegue 

la somma del punti realizzatl in 
ciascun Iancio, in modo che rlsul- 
terå vincltore chi avrå reallzzato il 
maggior numero di punti.

18. ) — I land non effettuati per 
qualsiasi motivo vengono classifi- 
cati con punti 0.

19. ) — 11 Iancio cbe nel secondo 
tentativo di Iancio nullo, fosse in- 
feriore a 40”, ě classificato con un 
numero di punti pari al tempo di 
volo effettuato.

La classlfica individuale viene 
del punteggio cosl ottenuto; salvo 

(segue a pap. 5901

L’idpomodello ad elastico di Gianni Pavesi, di Mi
lano, sta staccandosi dalle acque dell’ldroscalo.

IL DIESEL AM ERICANO

Il «Drone 29» fe senza dubbio 
ureo del migliori diesel americani, 
forse il migliore: certamente il 
piil diffuso. Viene prodotto dala 
Drone Engineering Inc., 851 Anna 
Street, Elizabeth, N. Y. e venduto 
al prezzo di 15 dollar!. (E’ uno 
del diesel piii carl, ed il prezzo ě 
identico a quello del Movo D. 2 
italiano).

I francesi sostengono che Leon 
Schulman, progettista del Drone, 
si sia ispirato al celebre Micron- 5 
cc. dai quale l’ultima versione di 
questo motore, la tredicesima, dtf- 
ferisce soltanto per la forma del 
cllindro. Comunque anche i fran
cesi sono concord! nel definirlo un 
motore di eccellenti caratteristi- 
cbe. La cilindrata fe di 5 cc., ot- 
tenuti con mm. 16,6 di alesaggio 
e mm. 20,21 di corsa. Si tratta di 
un motore di costruzione molto 
robusta, moretato su un cuscinetto 
a sfere sull’asse. Il peso, forse non 
eecossivo per un diesel, appare no- 
tevole agll americani: si tratta di

278 grammi (once 9,8) cbe para- 
gonati col 180-190 grammi dei vari 
Forster e Torpedo, fe piuttosto 
forte.

Il regime di rotazione fe di 6000 
girl core elica da cm. 36 di dia- 
metro e 15 di passo, che sale a 
7500 con 25 di diametro e 29 
di passo.

Questo motore fe impiegato pres- 
sochfe esclusivamente nei modelli 
telecontrollati da allenamento e da 
acrobazia, ed in questo campo fe 
stato particolarmente introdotto 
grazie agll sforzi di- Schulman e. 
del suoi compagni di circolo che, 
con diversi modelli acrobatic! mon- 
tati da questo motore, hanno ot
tenuto non pochi successi. Ad ogni 
modo, l’autoaccensione ha tuttora 
in America fortissimi rivali negli 
accenslone elettriva, e oggi, sopra- 
tutto, nei motori a glow-plug che 
si sono imposti, a preferenza dei 
diesel, sia nei concorso Nazionale 
1948 che nel trofeo «Plymouth».
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Ho letto, a suo tempo con mot
to interesse l’articolo «All non 
svrgolate» a firma dl Enzo Del 
Campo, pubbllcato nel n. 16 dl 
«Modelllsmo».

Non sto qui tessere gli elogl del- 
l'ala costrulta con· longarone a tubo 
resistente alla flesslone e alia tor- 
sione, In quanto l’autore dello artl- 
colo ha fatto una dillgente ed esau- 
rlente enumerazlone del vantaggl 
cbe ne derlvano ei della pratlcltå di 
aggiustaggio centlna-longarone nel 
confront! del longarone a l, a C, 
a L e a cassetta. E’ pol ruorl dub- 
bio cbe le disastrose svergolature 
delle all, derlvanti col tempo da 
stagion^tura e Igrospicltä del ma
terial! fmplegati, possono esser e- 
vltate con l’impiego dl questo tlpo 
di longarone.

Ed lo, con-vintlssimo della felice 
teorla, mi son dedicato con entu- 
siasmo all’uso del longarone tubo- 
lare. Ma... ml sn trovato in un ma
re di guai.

Premetto che vengo dai modelli 
a fusoliera a tubo — non ho pi-j 
vent’annl, purtroppo — e cbe non 
son proprio un pivello In materia, 
ma con all rastremate, elittiche e 
di una gamma numerosa di aper
ture, bisognerebbe far discreta 
provvista di anime dl varl dia- 
mctri, di varle lunghezze a forme 
cilindriche e clllndro-conljzfie e 
sempllcemente conlche, che un po
věro aeromodellista si troverebbe 
sbancato di punto In bianco.

Oltre a questo bisogna tener con 
to cbe 11 tempo ecessario per la 
bagnatura, la messa in piega, l’ln- 
coliaggio e la rifinitura del tubo, 
non é certo trascurablle e, in fine, 
che l’unione delle semiali, o rica- 
var gli allogglamenti per le balo- 
nette con un simile longarone non 
ě cosa tanto sempllce.

11 Sig. Del Campo non me ne 
vorra male se ml permetto critica- 
re il suo progetto perche son certo 
ammetterä che la critlca, almeno 
nel campo aeromodellistico, ha l’u- 
nico scopo dl mlgllorare e perfe- 
ztonare 1 nostri sudati lavorl.

E, detto questo, sledo sul banco 
dei criticabill ed espongo le mie 
teorie e il mlo progetto sul longa
rone resistente alla flesslone e al
ia torsione.

Nel bel tempi di scuola — e 
ne son passatl degli anr.i! — ho 
appreso dal saggio Professore di 
Matematica che 11 triangolo fe un 
poligono indeformabile, e i mlel rl- 
cordi arrivano anche al punto ffi 
meditare sul fatto che il perimetro 
dl un triangolo iscritto nel cer- 
chio, é inferiore alia circonferenza 
di questo. Due cosette Important! 
per 11 caso nostro: reslstenza alia 
flesslone e alia torsione assicura- 
te, e minor materiale necessario per 
la costruzione del longarone trian- 
golare nei confronti dl quello clr- 
cola're. Minor peso ancora che 11 
grasso spalmato sull'anlma metal- 
lica, per aver posslbillta dl srilar 
11 tubo di 24 ore dopo l’incollag- 
gio, ha tutto il tempo necessario 
pre lmpregnar I’lnterno del tubo 
stesso.

Da esemplarl costrultl con que
sto sistema ho ratto prove di con- 
fronto con comuni longaroni co
strultl cn lo stesso materiale. Ri- 
sultatl sorprendenti. 11 peso e pres- 
sapoco uguale o la dlfferenza ě 
trascurablle.

Il tempo necessario per la rea- 
llzzazlone di un longarone a se- 
ziono trlangolare si conta a minu
ti. Cosa volete dl piu?

Conslgli costru ttiv lN on vorrei 
offendere! Dlrů solo cbe Irovo plti 
sempllce adottare la sezlone del 
triangolo rettangolo Isoscele, dove 
l’lncollaggio del catetl a 90 gradl 
ě un glochetto da bambini, e la 
agglustatura degli spigoli del ca- 
teti stessl per la posa In opera del- 
l’lpotenusa, si fa agevnlmeme t:on 
appena la colla Uene fissl 1 cate- 
to. L’incollagglo all’interno al dla- 
frammi trlangolari, oltre che a fa- 
cilitare la detta operazione, irri- 
gldisce maggiormente 11 longaro
ne, e se posti In opera ravvirinatl 
aU’eestremita e convenientemente 
foratl, assolvoo magniricamente il 
complto dl allogglare le balonette

o i diagrammi che uniscono salda- 
mente le semiali.

Rastremando convaiiimoinete ca- 
teti e ipotenusa, otterrete una se
rie dl longaroni per all elittiche, 
rastremate e quel cbe volete.

Per gli incastri alle centine 11 
foro trlangolare si ottiene con fa- 
Clllta maggiore che in qualunque 
altra sezione, e per lavorar rapi- 
damente basta servifsi di una sa
gorna in compensato e d’un solito 
taglia-balsa.

Se qualche benlgno lettore vor
ra criticare e perl'ezionare questo 
■Aiovo di Colombo» fara cosa gra
ta a me e utile agll aeromodellisti.

Gilberto Vettorazzo

Giovanni Brocca, Ve ezia. —
E’ oltremodo difficile trovare og- 
gl una raccolta dl profili con i 
relativt datl nonchě i risultati del
le prove al tunnel. D'altra parte 
non ritenlamo indispesabile questi 
datl, per la progettazione dl un 
modello normale. 1 profili miglio- 
ri, dal punto di vista aeromodelli- 
stlcc, sono ormai ben noti, e plít 
volte sono stati pubblicati nel pas- 
sato su opuscoli e mnuall. D’ora in- 
nanzi, man mano, ne pubbllcbere- 
mo qualcuno tra i migliori a.iche 
sulla nostra rlvista. Comunque, 
nell'incertezza, adopera uno dei so- 
llti Eiffel 4 00; Naca 6 1 u 9 ̂  che su- 
no sempře i migliori.

Speggior.i Ghigo, Orbetello. — 
Quando avral raggiunto utia certa 
pratica nella costruzione di model
li su progetto altrui, e quando so- 
pratutto avral imparato a centrarli 
per bene, allora ti accorgerai di 
essere in grado dl mettere insieme 
11 tuo primo progetto. Certo un· 
buon manuale ti puO essere dl 
grande aiuto; puol acquistare »11 
Modello Volante» invlando L. 300 
alia „nostra Ammlnlstrazlone. Vi 
scoprirai molte cose.

Mario Giacomella, Roma. —  1 
modelli piccoll e semplici, caro a- 
mico, sono detestati dagli aeromo- 
dellisti espertl e barbuli, alia ri- 
cerca contlnuamente dl cose com- 
plicatissime; sono d’altra parte, 
poco utili ai giovani, perebé non 
potranno mal essere tamo cbiari e 
espllcativi, come il disegno co- 
struttivo al naturale. E’ qulndi con- 
sigliabile, nel tuo caso, acquistare 
una tavola costruttiva al naturale 
presso qualche dltta specializzata, 
11 cul Indlrlzzo potral trovare nel
la nostra pubbliclti. Certo che una 
matassa dl 6 fill 1x3 lunga 4 0 cm. 
puů spezzarsi a 200 girl o poco 
plii! A parte la quanta della gom- 
ma, la matassa, durante il carlca- 
mento, va tlrata fuori dalla fuso
liera, generalmeme dalla parte an
terio r e allungata quanto plii pos- 
sibile (operazione facile se si usa 
un trapano). Inoltre l’elastico deve 
essere lubrificato, comunemente 
con gllcerlna (poca, altrimenti tl 
unge tutta la ricopertura interna), 
onpnre con appositi lubrificanti. 
Cos’é la FAN!? Perbacco! E’ l’or- 
ganizzazlone aeromodellistlca na- 
zionale, cbe coordlna e dirige la 
nostra attlvitá. Puoi aderire come 
singolo, oppure come raceme parte 
dl un clrcolo: Visto che sel a Ro
ma, puoi rlvolgerti al CAR, attual-

mente privo dl sede, telefonaddo 
al slg. Kanneworff Loris ( (nume
ro 766155). Abblamo provveduto a 
fartl spedire un comunicato. CAR. 
Le gare, generalmente, si svolgono 
alia Torraccia( tram delle Viclna- 
11, fino a Centocelle; via Caslllna, 
300 metri, prato a destra). Con- 
terno?

GLOW-PLUG "Elios"
Spirále garantita in platino  

iridio

nsione di accensione 
V o l t  1,5

Ĉ ile ttatura da l /4  X  3 2  

Gompletamente smontabili

Qnoiare X .  500 ad
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Questo strano aggoggio altro 
non š che un elicottero da sala 
costruito dal trevigiano Gianni 
Cellini, sospeso a mezz’aria in 

una stanza da pranzo.
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Ho costruito questo, modello ap- 
posltamente per parteclpare alia 
Gara Internazlonale dl Monaco, svol- 
tasl 11 23 gennalo scorso alio Sta- 
dlo Moreeghetti. Questo modello 
assomlglla, nelle llnee generall, al 
telecomandati amerlcani acrobatl- 
ci, dal prolilo alarø biconvesso sim- 
metrico, con ala posta sull’asse dl 
trazione, dl grande superflcle, sen
za dledro, e con fusollera piuttosto 
corta. Ho dato una buona linea 
estetlca al modello, munendo . 11 
motore dl appropriate cappottina e 
dl una grande ogiva. Il tutto ě 
stato realizzato In poco plti dl una 
settimana, dato che l’annunclo del
lo svolglmento della Gara ml era 
arrlvato solo una dieclna dl giorui 
prima.

Fin dalle prime prove 11 modello 
ba dimostrato una senslblllta tal- 
mente grande che la mla mar.o, 
abituata al sollti telecomandati da 
velocltå, ha saputo a stento sal 
varlo da una non difficile prema
tura fine. In segulto, perö, dopo 
alcune ore dl volo, sono rlusclto a 
premiere la completa padronanza 
del modello, rluscendo a complere 
plcchiate a 90 gradl, raso terra, 
sallte in candela, voli altissimi con 
rotazione quasi sulla verticale del 
luogo dl pilotaggio, looping isolati 
e a gruppl flno a sette coresecutivi, 
e died in un giro completo.

Appena troverů un campo con 
l’erba alta tenteró 11 volo e looping 
rovescl, che il modello ě certamen- 
te in grado di complere. (Non 
so’, peró, se lo sia io!).

Questo modello ě capace dl rea- 
llzzare anche delle buone veloclta: 
lnfatti con un’elica dlametro 26 , 
passo 30, ha segnato circa 140 
orarl, con 18 metrl di cavo.

Alle prime prove, per dlminuire 
le posslbilitä di scassatura, consi- 
gllo di mettere l’astina di comando 
reel 5.0 foro della squadretta flssa 
sul piano mobile. Quando si avra

vento. Comunque la lunghezza piu 
adatta ě certamente quella attor- 
no ai 20 metrl. Fare sempře at- 
tenzlone a che i cavi ďacclalo stá
no nuovlsslml, dato che una ple- 
gatura, anche raddrizzata, od un 
poco dl ruggine possono portare 
ad una scassatura, quando, 1'acen- 
do dei looping, 1 cavi si fossero 
arrotolatl parecchle volte. La ma-

preso una certa dimestichezza si 
potrå scendere lino al primo roro. 
La lunghezza del cavi puö variare 
tra i 14 e 1 25 metri, a seconda 
delle coredizioni del luogo e del
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e presso lutte le Agenzie di viaggi

niglia da me usata aveva rua di
stanza tra gli attacchi di circa 12 
centimetrl.

11 serbatoio, in ottoree da 1/10 
di mm., contieree circa 60 cc. di 
miscela e consente un volo di circa 
3’ di durata. Con qualunque 'mo
tore, fare sempře attenzione a che 
11 centro di volume del serbatoio 
stia sullo stesso piano orizzontale 
del foro dello spruzzatore; questo 
per evitare mutamenti nella car- 
burazione durante le varle poslzio- 
ni del volo acrobatico.

La fusoliera si compone di 7 
ordinate in compensato da 1,5 tut
te alleggerite, eccetto le prime due, 
che sono unite da 10 listelli di 
balsa medio 4X4. Il carrello é in 
acclalo da 3 mm. ed é ilssato alia 
prima ordinata per mezzo di una 
piastre di alluminio con 3 bulloni, 
e coretroVentato con un «V» di ac- 
ciaio da mm. 2. Ruote in gomma 
piuma, del peso complessivo di 40 
grammi, diametro cm. 6. Sulla ter- 
za ordlnata ě incollato un bloc- 
chetto di fagglo . che porta una 
squadretta rotante avente la fure- 
zione di trasferire il comando dal 
triangollno posto nell’ala, all’asta

dl comando dei piani di coda·. La 
ricopertura ě in seta, del peso di 
40 gr./mq. La cappottina del mo 
tore ě ricavata da un blocco di 
balsa tenero sagomato prima ester- 
namente e poi internamente; porta 
due rinforzi di compensato da 1,5, 
uno anteriore e l’altro posteriore. 
Peso grammi 8.

L’ala si comporee di centine in 
balsa da mm. 2 di spessore promo 
biconvesso simmetrico, spessore 
13%, longherone 5 x 20 a «C» ra- 
stremato, in tiglio, bordo d’entrata 
7x7  in balsa, con copertura in 
balsa da mm. l flno al longherone. 
Bordo d’uscita 6x20, curve ter
minal! rlcavate con dei segment! 
dl balsa di adeguato spessore.

L’ureione delle due semiali vlene 
effettuata sulla seconda ordinata, 
alia quale viene incollato il lon
gherone, e porta un rireforzo ra- 
stremato, dello stesso materiale del 
longherone, che arriva flno alia 
quarta centina. Nella semiala inter
na al senso di rotazione del mo
dello, tra la prima e la seconda 
centina, un blocchetto di faggio 
porta l’asse sul quale gira il trian- 
golina di comando. I piani di coda 
sono ricavati da una tavoletta di 
balsa da mm. 6, core cerniere in 
fettuccis e squadretta in durall da 
mm. 1 di spessore, fissata per mez
zo di ribattini su un blocchettlno 
di faggio, incollato a sua volta nel 
balsa del piano mobile.

Sia Pala che i timoni e la- cap
pottina sono foderati in seta del 
peso di 25 grammi/mq. Il modello 
ě verniciato interamente a spruzzo 
con due mani di emaillite e due 
di nitro colorata, a finire.

L’ogiva e in legno důro e pesa 
20 grammi. L’slica é in faggio da 
27 diametro e 27 passo; con que
sts elica il motore compie 7.500 
giri. Il bariceretro, per avere un 
buon centraggio, deve cadere cen
timetr! 1 avanti al longherone.

Π peso complessivo del modello 
ě di 850 grammi circa. La super- 
ficie di decimetr! quadrat! 19.

GIOVANNI RIDENTI

« M I C R O »
Motorini ad autoaccenaione cc. 
0,7 vendiamo nuovi con garan- 
zia, elica aocessori, al prezzo 
di L. 3.950. In omaggio agll 
acquirenti la tavola coetruttiva 
dl un modello volante 
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Nella puntata precedente aveva- 
mo esaminato- l’applicazione del fa- 
sciame su un modello tipo cutter. 
Vedlamo ora quail accorgimenti 
sono necessarl per la buona riu- 
sclta dell’appllcazione del fasciame.

Flnlta la rlcopertura laterale 
dello scafo sara necessario vernl- 
ciarlo all’interno abbondantemente 
allo scopo di prevenlre sla il fa- 
sciame che le ordinate dalla umi- 
ditit. Per ottenere una buona im- 
permeabilizzazlone occorrono alme 
no tre mani di vernlce pluttosto 
densa. Questa operazione dovrebbe 
essere fatta lasciando qualcbe gior- 
no tra una mano e l’altra, alllncbě 
la vernlce possa fare ben presa, 
dopo che il legno si sia assestato 
perfettamente, evitando cosl crepe 
e connessure nel fasciame.

Terminata la verniciatura inter
na, bisogna riflnire lo scafo allo 
esterno, procedendo con una raspa 
non troppo grossa prima, per se- 
guire poi con una lima da sgrosso 
e togliendo gli spigoli tra un li 
stello e Faltro. Si passi quindi alla 
carta vetrata, sempře piti fina, ser- 
vendosi magari dl un tampone, che 
permette un lavoro uniforme ed 
annulla ogni minima eventuale dif- 
ferenza.

Si puů ora iniziare la stucca 
tura esterna dello scafo, servendo- 
cl di stucco alla nitrocellulosa.

Questa operazione é la base es 
sanziale della verniciatura, é quin
di indispensabile cbe il lavoro ven- 
ga esegulto con la massima pazien- 
Z3 ed accuratezza. SI proceda pri
ma rlempendo ogni lmperfezlone 
con lo stucco servendosi di una 
spatola da scultore, lasciando 
quindi asclugare per varle ore. 
Scartavetrare solo quando si ě ben 
certl cbe lo stucco sia perfetta
mente asclutto. Quindi, con dello 
stucco ulterlormente diluito per 
mezzo dell’apposito diluente a ni 
tro, e con un pennello molto mor
bido, si passi una nuova mano, 
come con una vernlce. Ad esslcca 
mento avvenuto, una leggera pas
sata di carta smeriglto sottile. In 
questa operazione si riveleranno 
ancora parecchie Imperfezloni, che 
sara necessario colmare con ag 
glunta di altro stucco a spatola, 
cartavetrando, e rlstuccando anco
ra a pennello. Questa operazione 
va ripetuta quattro, cinque, sel vol
te fino a che le superflcl non siano 
levigate alla perrezione.

SI tratta di un lavoro che ri- 
chiede pareccbi giorni di attenzlo- 
nl e non poca pazienza, ma ě in- 
dispensabile agli effetti dell’este- 
tica e del rendimento della· imbar- 
cazione, che avrb una perfetta te 
nuta all’acqua, e sara dl un bel- 
lissimo aspetto, lucido e levigato.

Da questo disegno, purtroppo 
per eslgenze dl spazlo assal som- 
marlo, della Konig von Preussen, 
nave convoglio della compagnla 
Prussians delle Indle del 1720, ě 
posslbile rlcavare gll element! ne
cessarl per fare una dl quelle mi
niature dl navl, poco piu grandi 
del palmo dl una mano, che sol- 
levano grids dl ammlrazlone ln 
tutti coloro che dlgiunl, non dico 
dl modelllsmo, ma delle plu ele- 
mentarl cognlzlonl atte alla ma- 
novra opportuna dl un martello rl- 
spetto ad un chlodo, reputano que- 
ste cose al dl fuori del llmttl delle 
umane possibilltå. Con uno solo 
dl questl lavoretti, potřete, se lo 
desiderate, ottenere per il resto 
della vostra vita la fama dl cer- 
tosino, dl clnese od altro e potřete 
senza arrossire affermare dl aver 
scrltto la Blbbla su dl un fran- 
cobollo slcurl dl essere credutl.

In realta non c’6 nlente dl dif
ficile. Da un· blocchetto dl legno 
adatto, tigllo od ontano, posslbll- 
mente color chlaro comunque, ti- 
rerete fuori lo scaro. Fate in mo
do che a forza dl temperino, raspa 
e carta vetrata esso diventi llscio 
alla perfezlone. Su di esso appli
cate pol delle striscette dl Impial
licciatura per le fasce longitudi- 
nali e del quadratlnl dello stesso 
materiale per 1 portelli del canno- 
ni che, naturalmente saranno chlu- 
sl. Prima dl appllcare questl pezzl, 
date ad essi con Inchlostro dl china 
colorato una tin ta. bleu scura o 
rosso scura. Il ponte (l’altezza dl 
esso la rlcavate dalla linea pun- 
teggiata della vista longitudlnale) 
lo I'arete appllcando sulla faccia 
superiore del blocchetto, opportu- 
ivamente sagomata con una leggera 
curvatura del bagllo, del pezzl dl 
impiallicciatura color naturale sut 
quali con una punta avrete indso 
ln precedenza 11 tavolato. La chl- 
glla ed 11 tlmone potranno essere 
ottenutl in compensato da 2 mm. 
Le ornamentazloni della poppa ed 
i giardinetti (ottenutl da blocchet- 
ti di legno) potranno portarvi via 
un po’ plu di tempo cost come la 
šerpa a prora che farete con strl- 
scioline di Impiallicciatura, la so- 
llta impiallicciatura che serve a 
far tutto.

Le pochissime orimmentazioni le 
farete ln porporiua mescolata a 
scagliola e colla usandola a mo’

dl stucco. Le finestrelle le colo 
rerete ln blanco. Sul ponte can
non!, boccaportl, osteriggl ecc. 11 
farete senza dlfficolta con I solltl 
slsteml ed alutandovl con uirs paio 
dl plnzette.

Per quanto riguarda l’alberatur» 
evltate dl mettere pib manovre 
(comune fllo da cuclre marrone 

scuro) dl quelle Indicate sul di
segno e che del resto sono le In- 
dispensabill. I bozzelll potranno 
essere slmulatl da nodi abhastanza 
grossi Tattl nel fllo e, se ě possl
bile, coloratl con una puntlna dl 
rosso. Sulle srtle, bagnate con 
colla, appoggerete del pezzettl di 
fllo orlzzontali per fare le grlselle 
e taglierete 11 sovrapplb appena la 
colla avrä preso. Le vele fatele con 
tela flnisslma Indurlta con apprel- 
to; su dl esse traccerete legger- 
mente a matlta le llnee del ferzl e 
dopo aver dato loro una leggera 
curvatura «al ven to», le applfche- 
rete al pennonl con qualche goc- 
cls dl colla.

Il tutto flntto, pulito, Jucldato 
con trasparente od addlrittura a 
spirito, lo porrete su una apposita

VI p re g h la m o  v lva m e n le  d l  
a c q u lt la re  s e m p ra  la rlvista  
dai m edlslm o g lo rn a la lo . V a  
ne p re g h la m o  nel vo a lra  e  

nostro  Interesse.

base sotto una scatoletta di vetro 
sottile; una targhetta di ottone 
fissata sulla base potra portare 11 
norne: Konig von Preussen 1720.

Se ve la serltlte, al lavoro! In 
una settlmana potete flnirlo.

I dlsegnl per costrulre questo 
modello lungo 80 cm. compostl di 
-i tavole con plano velico, sezlonl 
longitudinal! e trasversali viste di 
prora, di poppa e del. ponte, par 
ticolari sviluppati dl cannoni, ar- 
gani ecc., sagome da ritagliare per 
le ordinate, notlzie storiche ecc., 
potřete trovarll presso i principal! 
rivenditori di articoli modeilisticl 
e qualora essi ne fossero sprov- 
visti, direttamente presso Franco 
Gay, Via Meruiana 2-4 8, Roma.

Si spedlsce un listino prezzl 
completo dietro rimessa di L. 50.
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M l M O D E L U  N A ^IG M T I
La conoscenza della direzione e 

della veloclta del vento apparente 
non ě sufficiente In pratica a de- 
termlnare la rotta e la velocity del 
modello.

Plň volte avremo osservato che 
11 modello non percorre la rotta 
stabilita, ma devla da essa di un 
angolo plii o meno amplo.

Cib dlpqnde dal bllanclamento 
del modello, cioě dalle posizionl rl- 
spettive del centra dl derlva, del 
centra dl carena, dl centro vellco- 
nonchě dalla direzione e dalla ve- 
locita del vento, ed ancbe dell’ang-o- 
lo dl orlentamento delle vele.

Da quanto andremo man mano e- 
sponendo, si potranno trarre questl 
Insegnamenti che daranno la facolta 
di progettare e costrulre un model
lo che rlsponda ad ottlml requi- 
sitl dl navlgabilitä.

Per sempllclta del lettore sup- 
poniamo ancora dl avere una su- 
perflcle vellca llmltata ad una so
la vela Inserita ad un pennone 
(AB) e non teniamo conto dell’e-

ventuale spostamento cbe 11 cen
tro velico puó subire per l’acu 
tezza dell’angolo cbe la direzione 
del vento apparente fa colla vela.

Per l’azione del vento sulla ve
la (Fig·, l) si avra una presslone 
normale Pn, cbe consldereremo co
me risul tante dl una presslone lon
gitudinale F e d !  una presslone 
trasversale T, le quail tenderanno 
a produrre rlspettlvamente un mo- 
vimento secondo la direzione della 
chíglla (moto dl avanzamento) e 
un moto trasversale (moto di deri- 
va o scarroccio).

Siccome la resistenza che 11 mo 
dello incontra all’avanzamento ě di 
gran lunga lnferlore a quella che 
lncontra nel moto di derlva, di 
conseguenza la veloclta dl avanza
mento supera di molto la veloclta 
della derlva.

Se Om rappresenta lo sposta
mento nell’unita di tempo dovuto 
alla forza F ed On quello dovuto 
alia forza T, la veloclta effettlva 
rlsultante sarå Or, la quale sara

pure la direzione effettlva del mo 
dello e formera col plano diame
trale DD un angolo d, detto ango- 
lo di deriva. L’ampiezza di questo 
angolo dipende dal rapporto tra la 
veloclta di avanzamento e quella‘dl 
deriva, rapporto che a sua volta 
dlpende dalla direzione del vento, 
dall’orientamento delle vele, dal
le forme dello scafo, dalla superfl- 
cle di deriva ecc. lnsomma da nu 
merosi elementl per cul 11 problems 
della propulsione a vela non pub 
ammettere che una soluzlone ap- 
prossimata.

E’ perb evidente che aumeretan- 
do la superflcie del piano di derl- 
va, 11 cul calcolo si esegue come 
per le llnee d’acqua, si diminui- 
sce lo scarroccio e dl conseguenza, 
purchě le llnee dello scafo siano 
adatte, si aumenta la veloclta dl 
avanzamento e si dimlnulsce l’am
piezza dell’angolo dl derlva per 
mettendo al modello di segulre plii 
esattamente la rotta stabilita.

Per esaminare ora 11 modo con 
cul 11 modello si comporta sotto ve
la, blsognerebbe prendere In consi- 
derazlone la posizlone del suo cen
tro di gravlta. Se nei pub perb fare 
a meno per 11 fatto che lo studio 
della velatura é basato su concetti 
pratícl, polchě piil che dl determl- 
nazlonl assolute cl si vale di con- 
frontl con modell ben rusclltl,'co- 
siccbé pur ammettendo rondlzionl 
non del tutto conformi al vero, si 
raggiunge ugualmente lo scopo.

Posslamo rltenere che la resisten
za R Incontrata dal modello sia ap- 
plicata approsslmativamente nella 
meta superiore dell’immersione e 
che sia decomposta in- due compo
nent!, dob:

una Rd diretta secondo la chi- 
glia e che fa- equllibrio alia pres
slone F del vento, ed una Rl nor
male alla chlglla, che fa equilibrio 
ta al centro dl derlva o centro di 
alla componente T della presslone 
del vento, e che si ritiene appllca- 
resistenza laterale (Fig. 2).

Poiche 11 centro velico, punto 
di applicazlone della presslone del 
vento non coincide col centro dl 
derlva, ma 11 primo ě plů alto del 
secondo, ed inoltre, in generale, 
non trovasl sulla stessa vertlcale, 
ne consegue che oltre l’effetto pro- 
pulsivo, 11 vento då luogo al se 
guentl effetti:

1) IMoto di deriva dovuto alia

Π & .  B

componente T della presslone del 
vento (Fig. 2).

2) Moto ro tat°rio  intorno ad un 
asse vertlcale dovuto al fatto che 
la componente T del vento, e la 
componente Rl della resistenza for- 
mano una coppia a braccio y, pol
chě sono rispettlmavente applicate 
al centro velico ed al centro dl de
riva, che come si ě detto non si 
trovano sulla stessa vertlcale e 
qulndi sullo stesso piano trasver
sale (Fig. 3).

3) Immersione della prova do-
vuta al fatto che la componente 
longitudinale F del vento, agisce In 
alto, mentre la componente Rd del
la resistenza agisce in basso. Que- 
ste forza danno percib luogo ad 
una coppia di braccio h che provo- 
ca appunto l’immersione della pro- 
ra, fatto dannoso per la veloclta 
del modello, specie quando naviga 
col vento in poppa (Fig. 4).

4) Sbandamento del modello poi- 
chě la- componente T del vento e 
la componente Rl della resistenza, 
danno luogo ad una coppia che a- 
glsce con braccio h (Fig.« 5).

Esaminiamo subito l’effetto pro- 
dotto dalla coppia Ty. E’ chiaro 
che per controbilanciare l’aztone di 
questa coppia, e mantenere 11 mo
dello in rotta sara necessario incli- 
nare 11 timone dl un angolo pili o 
meno amplo secondo che la distan
za y ě pili o meno grande.

Pub capitare che il centro velico 
venga a trovarsi a poppavia o a 
proravia del centro di deriva; nel 
primo caso 11 modello- tendera a pre 
sentare la prua al vento, e dicesi 
percib ardente od orziero; per man 
tenerlo in rotta sará necessário in- 
ellnare la barra dalla parte di so- 
pravento. Nel secondo caso tendera 
ad allontanare la prua dal vento e 
sard allora poggiero; per mante- 
nerlo In rotta bisognera incllnare 
la barra sottovento

Per mantenere 11 modello in rot
ta sono stati escogitati diversi si- 
stemi di timoneria autocomandata,
I quail non danno perb alcun utile, 
ed anzi, se si pensa che 11 timone 
alla barra, modifican-do l’andamen- 
to dei niettl fluidi, rallenta no- 
tevolmente la veloclta, si vede fa
cilmente cbe 1 suddettl timoni ar- 
recano plii danno che utile.

SI pub ovviare a questo non in
differente danno, studiando la di 
sposlzione delle vele in modo che
II centro velico venga a trovarsi 
plii che sia possibile prossimo alia 
vertlcale che passa per 11 centre 
dl deriva.

In questo studio si tenga pre
sente che ě sempře meglio prefe- 
rire un modello orziero ad un mo
dello poggiero.

La coppia dl momento F.h produ- 
cq una variazione di assetto (stabi
lita longitudinale), cioě l’immer
sione della prora, che perb non ě 
molto grande polchě la stabilita 
longitudinale lniziale ě sempře plii 
che sufficiente per equilibrare la 
suddetta coppia. Ad ogni modo si 
pub ancora ridurne l’-effetto dando 
alle forme dl prora dello scafo, u- 
na adatta pienezza, la quale con- 
trlbuira altresl a diminuire 11 bec- 
cheggio, dannoso per la velocita.

Non cosi ě per lo sbandamento 
prodotto dalla coppia trasversale 
dl movimento T.h per cui ě neces
sario che 11 centro velico venga a 
trovarsi piu in- basso che sia pos
sibile.

Su que3to argomento cl tratter- 
remo plii a lungo la prosslma volta.

ANGELO CRESSI
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La bella foto e il bellissimo 
impianto qui a sinistra sono 
opera di un nostro affezionato 

lettore di Thiene.

VAGONE. vAGOME

F I& .2 -  SCHEMA ΟΙΜΟΕΤβΑΠνΟ PSANCIAMENTO

la scala dl 1:1 per lo scartamen- 
to «0». Le linee tratteggiate ln- 
dlcano 1 puntl dl plegatura e dl 
imbottltura del ganclo stesso.

Nella· figura 2 ě Indicato 11 gan
clo montato e la relativa appllca- 
zlone al vagone. SI tenga presente 
che per avere 11 slcuro aggtptcla- 
mento ě necessarlo che 11 ganclo 
sla sempře in poslzlone centrale 
rlspetto al vagone; cioé 11 gancio 
deve sempře trovarel perpendico- 
lare e In corrispondenza della ter- 
za rotala centrale. Per ottenere 
questo basta che 11 ganclo sla 
collegato con una molletta che lo 
richlama nella poslzlone primitiva 
anche dopo errettuata una curva. 
L’agganclamento In- questo modo 
avvlene in qualsiasl circostanza ed 
ě asslcurato nel modo piii aseo- 
luto.

E’ sufficiente l’avvicinarsi dl due 
vagonl perchfe l’appendlce foggia- 
ta a ganclo risalga 11 piano incll- 
nato della parte A (fig. 3) per 
erfettuare 1’agganciamento automa- 
tlco.

Come avviene ora lo sgancia- 
mento? Il sistema é assai sempllce 
e pratlco. La parte mobile del 
gancio porta un’appendice che in 
posizlone normale ě perpendlco- 
lare all’a-sse del ganclo e viene a 
trovarsi a qualche minimetro dal-' 
la terza rotaia. Afflancata alia terza 
rotala (vedi fig. 4) ě slstemato 
un apposito sistema formato da 
due strlscle dl materiale isolante

S G A M C I A T O

AGGANCIATO FIG. 3

FIG. 4

(legno compensato oppure bache- 
lite) che a mezzo dl un- sistema 
di leve si solleva sino a urtare 
contro 1’appendice della parte mo
bile del ganclo. Avvlene allora lo 
sganciamento automatico.

Nella flgura 5 ě Indicato ap- 
prosslmatlvamente il sistema dl 
leve applicato per 11 movimento 
dello sganclatóre.

E’ ovvio che con questo sistema
10 sganciamento avvlene solo die
tro espllclta volonta dell’operatore
11 quale per ottenere lo sgancia
mento del vagonl deve aglre sugll 
appositi pulsantl come quando co- 
manda gli scambl automatic! e 1 
semaforl.

Inoltre lo sganciator.e non· richie- 
de speciale applicBzione di cojt- 
dutture elettriche e pud essere fa
cilmente applicato in- qualsiasl 
punto della linea anche in prossi- 
mita dl scambl, incroci, senza 
compromettere 11 funzionamento dl 
questi. Il vantagglo dl questo si
stema rlspetto a quello elettrlco 
é che 11 treno, al momento dello 
sganciamento non subisce varia- 
zionl dl marcia come invece av- 
veniva con l’altro sistema, in quan
to era la stessa corrente che a- 
zionava 11 treno che provocava lo . 
sganciamento.

E’ anche possibile effettuare con 
questo metodo le manovre a spln- 
ta che danno al complesso lm(- 
pianto un senso di vera realtit.

LAVEZZI ARIALDO

Nelle ferrovle in miniatura, sia 
nello scartamento «1», scartamen- 
to 0 o 00 ed anche nello scarta
mento «S», 1 costruttorl si sono 
sempře preoccupatl di ottenere lo 
agganciamento automatico del va
gonl. Molto si ě fatto, ed 1 varl 
slstemi adottati per l’agganciamen- 
to sono stati piii o meno realistici 
e consoni alle eslgenze, avvicinan- 
dosl alla realtå. Ma se facile 6 
ottenere 11 sistema dl aggiancla- 
mento automatico non tanto facile 
ě ottenere lo sganciamento.

In-fatti per avere 11 funzionamen
to perfetto e realistico dei tren-1 
in miniatura, poter erfettuare ctoé 
le manovre sugli smlstamenti e 
comporre 1 vari třeni, senza do- 
ver ricorrere al sistema dl pren- 
dere con le maní i vagonl ě ne 
cessarío póter ottenere fla l’ag- 
ganciamento che lo sganciamento

automatico. Il vero divertimento e 
interesse viene dato dal fatto di 
rendere. possibile ognl genere di 
manovra in queste plccole ferro 
vie in modo tale da avvlcinarsl 11 
piti possibile al vero. Assistere alla 
marcia di un třeno che piii o meno 
velocemente corre su di un tratto 
di rotaia a circuito piii o meno 
varíablle desta, ě vero, interesse 
in un profanp o in coloro che si 
accontentano di poco, ma non ln 
chl é veramente appassonato cul- 
tore di tale genere dl diverti 
mento.

Come dlanzl detto i sistemi e-

sdogltatl sono molti e, rra 'e3sl 
prlmeggia quello elettrlco. Questo 
sistema ě buono ma da luogo a 
notevoll lnconvenlentl sia per 11 
fatto che non sempře i contatti e 
lettricl rlspondono alle eslgenze, 
sia perché troppo spesso si verifi
es che per un contatto errato 11 
třeno perde 1 vagonl durante la 
marcia.

Nel sistema da me adottato e 
che appresso verra chiaramente 
illustrato non vi ě nulla di nuovo. 
Trattasl dl un sistema giå adottato 
dalla casa Marklin sulle ferrovle 
ln miniatura «00» e che con leg 
gere modlflche ho adottato sulla 
rerrovla a Scartamento «0» che 
ho costruito. Il sistema ě esclusl- 
vamente meccanico per quanto si 
rlferlsce al ganel appllcati al va
gonl e vetture. L’agganciamento 
avviene molto dolcemente e senza

scosse e lo sganciamente ě otte- 
nuto assai facilmente e nei punti 
della linea predispostl.

Ognuno puö fabbrlcarsl da sé i 
ganci e lo sganclatóre. Ciö che 
costitulsce l’ossatura del gancio 
propriamente detto puö essere co
struito in- lamiera dl allumlnio del
lo spessore dl mm. 0,5, adope- 
rando lamierlno di ferro puö ββ- 
sere ridotto lo spessore. Il ganclo 
supplementare puö invece essere 
anche costruito con lamierlno as
sai piii leggero.

Nella figura l sono Indicate le 
due parti costituentl il ganclo nel-
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La costruzlone dl un automodello 
per motore dl grossa nlloiata

L'insieme della macchina, come 
p^tete osservare dalla figura, ě un 
místo cli aerodinamica accoppiata ad 
esigenze costruttive per le nostre 
piste, cioě maggior robustezza con 
un adeguato molleggio, pur rlma- 
nendo il gruppo motore rigidamen- 
te collegato al teiaio; anzi, onde 
evitare sboccolamento della Bron- 
zina di banco del motore, ho cer- 
caío di sistemare una bronzina re- 
gistrabile quale sopporto scorrevo- 
le sulla* testa del manicotto. Tale 
accorgimento, che a prima vista 
sembra inutile, ě invece della mas- 
sima importanza. Accade spesse 
volte che le vibrazioni del motore 
allentino le viti di flssaggio di esso 
sul teiaio. Lasciando il motore con 
voláno aecoppiato, il quale sposta 
notevolmente il baricentro del grup- 
po in avanti, le viti vengono ad 
esaere solleditate oltre che alia 
normale trazione, ad una inutile 
coppia-trazione-flessione, alia- qua 
le verrå ad aggiungersi la solle- 
citazione giroscopica, formando co- 
si la risultante in una entita mol
to rilevante e in certi casi tale da 
provocarne la rottura.

Apportando tale modifica, tutti 
gli sforzí vengono divisi in due 
del sopporto distanziatore ad es- 
punti e sarå proprio la bronzina 
sere caricata maggiormente, ma la 
sua costruzione fa prevedere la 
massima slcurezza in tale senso.

Il teiaio della ' macchina King 6 
ě quanto1 di piii robusto e pratlco 
abbia progettato. E’ fuso in lega 
ďalluminio «Avional» di prima fu- 
sione, con slstema a pozzetto a- 
vendo cura di aumentare il peso 
delle materozze di almeno died 
volte il peso della parte di teiaio, 
stampata sulla terra da fonderia·, 
la quale dovra essere di grana 
molto line; dopo di che verrå spal- 

-mata di una miscela di acqua di 
vetro e grafite, e quindi passata 
all’essiccazione.

Per hna perfetta riuscita della 
fusione, specie nelle costole dl 
rinforzo, é indispensabile un peso 
maggiore delle materozze pratlcan- 
do moltl sfoghi d’aria.

Il modello In legno per lo stam- 
jpaggio i,n terria ě reljatlvamente 
facile a costrulrlo. Basterä tagliare 
una tav.oletta di compensate da 
2',5, come da disegno in fronte, 
apportando per incollatura ItstelU 
da 2x8,5 per formåre la sezlone 
a C, e listelli da 2x3 per le co
stole d’lrrobuatimento. Prima dii 
incollare le costole di rinforzo, e 
qpportuno prowederel alia siste- 
mazlone del 10 cllindrettf per 11 
collocamento del dlstanziatori e as- 
sl delle sospenslonl, net quail ver- 
ranno pratlcati a lavorazione mec- 
canlca i rlspettlvi fori calihrati.

Analogo procedimento per nssare 
11 sopporto longherine. I rori ova
lt per alleggerlmento verranro 
praticatl dopo la fusione con un 
comune archetto da traforo. Fare 
attenzione che nei modelli dl fon
derla le parti stampate nella terra 
vengano estratte senza provocare 
la rottura della stessa; pertanto 
(btsogna farle leggermente conl- 
che; nel caso nostro' basterä fare 
conici 1 cilindrettl ed il sopporto. 
Eaccordare con stucco o collante

le costolette, evitando in qualsiasl 
parte angoli vivl.

An’Cbe nell’alloggiamento delle 
sospensioni, dove sistemeremo le 
costolette dl rinforzo, sarå bene 
fare le stesse piene, cioě in un 
unlco pezzo' ricavato da compen
sato da 2,5, e dopo fusione to- 
gltere l’alloggiamento con traioro.

Dopo la fusion^, fresare le parti 
lavorate e foråre gll alloggiamen- 
tl del distanziatori, sopportino, 
longherine. Il foro da 6 mm. dove 
scorrono verticalmente gli ass! 
della· sospensione, va eseguito con 
cura, veriflcandone la perfetta per- 
pendicolaritå, e, sul piano orizzon- 
tale del terreno, tutti e quattro 
verranno alesati accuratamente e 
quindi imboccolatl con bronzine 
preparáte prima con foro da 4 mm.

Il distanziatore (sopporto) 3  si 
puö ricavarlo per rusione e da 
barra: tanto per I’uno che per lo 
altro sistema s’impiega lo stesso 
tempo e costa· ugualmente, come 
lavoro e materiale. Ha molta im
portanza la perfetta coincidenza 
dell’asse del foro nel sopporto con 
l’asse del motore, 1 quali non es- 
sendo sulla stessa linea, nel caso 
di un’errata misurazione della la
vorazione, bisoginerä adattarli sul 
posto mettendo degli opportun! 
spessori sotto alle viti di fissaggio 
delle lingherine, lnclinando dl con- 
seguenza il motore; mai forzare u- 
no scorrimento.

Dal disegno si puö chiaramente 
vedere il sistema dl costruzione 
a due pezzi. E’ un lavoro maggio- 
re fare cosi, peró si ha la. conve- 
/nienza deiraccessibilijti 'maggiore 
degli organi, durata maggiore del 
sopporto, data la possibilitå di re- 
gistrazlone, si evita di sganciare
10 spiiiotto dello snodo cardanico 
per smontare o stringere il dado 
del voláno.

Voglio sperare che tutti a vran- 
no capito che le due f}ancate del 
teiaio non sono simmetriche e per
tanto bisogna costruire due model-
11 separatl... a buon Intenditor..., 
perchě non succeda come agli ae- 
romodellisti pivellini che. costrui- 
scono le due semiali sulla stessa 
planta·.

Segue: Voláno — sospensioni — 
sulle ruote — frizioni indipenden- 
ti alle ruote — con illustrazlonl 
didattiche e prolezlonl assonome- 
triche.

CHiNCHELLA BRUNO



IL REGOLAMENTO INTEGRÁLE
- s f e á i - , - - -  D E L L A  s š ^ ~ r

Art. 1) — II Centro Aeromodelli- 
stlco Romano da lnizlo ad un cl- 
clo dl gare per modelll a volo 11 
bero, cat. V — E — M, mettendo 
In palio la «Coppa Tevere», of- 
ferta dal Camplone Italiano Cat. 
Veleggiatori, SIg. Rlccardo Van 
de Velde.

Art. 2) — Possono parteclpare 
al suddetto clclo dl gare, squadre 
■rappresentative dl gruppl aeromo 
Uelllstici ltallanl federatl alia· 
F.A.N.I., formate esclusivamente 
da tre modelll (uno per categoria) ; 
possono anche parteclparvl aero- 
modelllstl slngoll, puchě federatl 
alla F.A.N.I., 1 quail perö non con- 
corrono alt’assagnazlone deUa 
«Coppa Tevere», ma unlcamente a 
premi individual!.

Art. 3) — La «Coppa Tevere» 
é costitulta da quattro coppe, dl 
cul una grande che andra al Grup-, 
po cul appartlene la squadra vln 
cente, e da tre coppe mlnorl che 
aildranno ai tre componenti la 
squadra stessa.

Art. 4) — Ogni gruppo puö in- 
vlare alia competlzione ancbe pln 
di una squadra, purchě all’atto del 
l’lscrlzlone dlcbiari In modo íne- 
quivocahile ed Immutabile la 
compoílzlone delle varie squdre, 
che devono essere rormate da mo 
delil ben dlstlntl. Ogni aeromodel- 
lista ha faeolta ďl parteclpare al 
masslmo con due modelll fn due 
diverse categoríe ed in due diver 
se squadre.

Art. 5) — La «Coppa Tevere» ě 
trasmisslbile; dopo la prima gara 
ogni Gruppo aeromodellistlco che 
voglia disputarne H possesso, ln- 
vlerä una sflda al Gruppo deten- 
tore il quale sara allora tenuto ad 
organlzzare, non prima dl 30 gior- 
ni e non oltre 1 50 dalla data del 
ricevimento della sflda, un lncon 
tro fra la sua e le sue squadre o 
le squadre del Gruppo sridante, 
con Tobbllgo di avvertire nel con- 
tempo tutti 1 Gruppl Aeromodelli - 
stl ltallanl. L’lncontro si terra Del
ia cltta dove ha sede 11 Gruppo stt- 
dato, cui saranno a carlco le spe- 
se organizzatlve, mentre le squa
dre partecipantl dovranno sostene- 
re le proprle spese di viagglo e dl 
soggiorno. Le sfide, lnfine, potran 
no non essere accettate dal Grup
po detetore della Coppa, se per- 
venute prima dl 30 glorni dal- 
l ’ultima competlzione. Le sfide

debbono essere trasmesse a mezzo 
dl raccomandata con ricevuta dl 
ritorno.

Art. 6) — Ogni. Incontro si svol- 
gera secondo le nořme tecniche e 
sportive del regolameto F.A.N.I. 
In vlgore alia data della sua di
sputa. Eventuali controversie dl 
qualslasl egenere dovranno esser 
rlsolte mediante acordi tra il Grup 
po detentore della Coppa e 11 Cen
tro Aeromodellistlco Romano come 
Ente promotore.

Art. 7) — Se un Gruppo, riesce 
a vlncere la Coppa per tre incontrt 
cor.secutivl, ne assume la pro- 
prieta, e rimaue quindl esaurlto 11 
clclo di sfide.

Art. 8) — Ogni squadra dovra 
essere rappresentata da un capo- 
squadra, anche non concorrente; 
In questo caso il capo-squadra de- 
ve essere unico per piii squadre 
eventualmente rapprsentanti lo stes- 
so Gruppo.

Art. 9) — Eventuali reclaim de
vono essere presentati per iscritto 
alia Commissione Sportiva entro 3 0 
minuti dal termine della gara e 
accompagnate dalla tassa dl L. 500 
hce verrå restituita solo in caso 
dl fondatezza del reclamo.

Art. 10) —· I concorrenti che 
dannegglno modelll altrui, che in 
tralclno 11 regolre svolgimento del
la gara, i cui modell! ad eventua- 
le controllo durante lo svolgimento 
della competizione rlsultlno fuorl 
formula, che diano luogo ad irl 
regolritå di qualsiasi genere, po- 
tranno essere squaliricati ad in 
sindacabile giudizio della Commis
sione Sportiva, la quale d’altronde 
sarä tenuta ad aglre con estremo 
vlgore.

La Commissione Sportiva sari 
composta da un membro della 
F.A.N.I. con Direttore dl Gara, e 
da tre Commlssionl, una per cia- 
scuna categoria, designati dal 
Gruppo organizzatore.

Il Gruppo organizzatore non as
sume altrl impegnl che quello di 
assicurare 11 regolare svolgimento 
della gara e di a-ssegnare i premi 
in base alle classiriche compilate 
dalla Commissione Sportiva, decli- 
nando ogni responsabllitå per qual
siasi danno possa derivare alle per- 
sone o alle cose del concorrenti o 
di terzi in relazione alio svolgi
mento della gara. .

Art. 12) — Prima della gva 1 
modelll verranno punzonti con tlm- 
bro e . firma, e non- potranno essere 
sostituiti in nessun caso ne total- 
mente ne parzialmente; per ogni 
riparazlone che possa ledere le pun- 
zonature ě necessario rivolgersi 
prima alla Commissione di gSra. 
Ogni lrrelogarlta In questo senso 
porta alia squallflca immediata.

Art. 13) — La lunghezza del 
cavo dl tralno dei veleggiatori non 
dovra superare i 50 metri, ně 11
tempo del motore dei motomodelli 
potra superare 1 20 second!; even
tuali accordi delle ctegorie E. M. 
dovranno decollare da terra senza 
spiuta, pena annuilamento del
lanclo.

Art. 14) — Ogni modello puó 
effettuare tre land; saranno con
siders ti null! quell! di durata in- 
feriore a 40 secondi, e potranno
essere ripetuti, due land nulli
consecutivl equivalgono ad un lan- 
cio valido con tempo o.

Art. 15) — Le classifice saranno 
redatte seguendo il slstema con -. 
templato dal Regolamento F.A.N.I.. 
in vlgore alia data dello svolgi
mento della competizione.

Art. 16) — Le quote d’lscrizio 
ne saranno stabilitě volta per vol
ta dal Gruppo organizzatore, il 
quale e tenuto ad evolvere almeno 
il 70 per cento alia formazlone dei 
premi.

Le iscrizioni alia seconda e- 
dizione, che avrå luogo. il 23-25 
apríle a Me falcone vanno in- 
viate alia LEGA NAZIONALE, 
Via Friuli, 71. A ffrettatevi!

Lo M o  del v e le g g ia lo ie
I segu e da peg. 576)

zavorra anteriore, data la grande 
resistenza dovuta al pattino in 
compensato.

Invece il momento torcente che 
provoca le noiose vibrazioni degli 
impennaggi puö essere rldotto al 
minimo oon un accorto disegno 
della deriva. Esso infatti ě dato 
dal carlco sulla deriva stessa, con- 
centrato nel centro di pressione 
per la distanza dl questo dall’asse 
della fusoliera: basta qulndi ri- 
durre al minimo quests distanza 
per avere un momento trascurabi- 
Ie, a questo si arriva faceruBo 
una deriva con «appendice» infe- 
riore, che tra l’altro preserva lo 
stabilizzatore da bruschi contatti 
col terreno; in particolare se la 
superfleie della parte di deriva in- 
ferlore ě uguale a quella della 
parte superiore, il momento tor
cente ě nullo.

Per le baionette alari si po- 
trehbe adottare un procedimento 
analogo a quello segulto per cal- 
colare un longherone pieno: dato 
perö che si trascurerebbero ele
ment! troppo important! (per es. le 
cassette porta balonetta) sarå me- 
glio determlnare sperimentalmen- 
te la sezione delle baionette stesse, 
cosa che si puö otteneré senza 
troppa fatíca.

Importantissimo ai flni della ro- 
bustezza del modello e che nessun 
elemento resistente presenti bru- 
sche variazioni di sezione, o peg- 
gio ancora interruzioni.

ALBATROS

LLON ALU
LAB0RAT0RI0 DI PRECISI0NE
CIRCONVALLAZ. CASILINA, 8 - TEL. 768707 - ROMA

L’unica officina meccanica 
interamente a däspcsizione 
dei modellisti por qualsiasi 
lavorazione meccanica, per 
la costruzione su ordinazio- 
ne di qualsiasi pezzo stac
cato.

II laboratorio Leonardi produce inoltre:
Segretti a  vibrazione per 125-220 Volt L. 12.000
Frizio i centrifughe per automodelli, complete di voláno (tipo  a 

pistoni di fibra) L. 1.500
Snodi cardanici per motoscafl con asse (precisare la lunghezza, nel- 

l’ordinazione) L. 1.200
Eliche tripale in alJuminio per motoscafi, costruzione ottima, di atto 

rend i mento L. 800-1000
Voláni di bror zo (g r. 350) godronti, per qualsiasi applicaz. L. ΘΟΟ 
Adattamento di fasce elastiche, riparazione di qualsiasi ti.po di motore.

Nella richiesta di informazioni, pnaventivi, ecc. si prega aggiun- 
gere L. 30 i:,-.·, francobolll per la risposta.
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Pioseguendo nello svolgimento 
del programma dl manifestazionl 
navímodellistiche del corrente an
no, 11 Člun Modelll Navalí Roma 
ha organizzato al La'go dl Albano, 
11 27 febbraio, una riunlone speri- 
mentale dei modelll del soci. Han- 
no preso parte alia manifestazlone 
un totale dl 16 imbarcazioni, tra 
cul tre cutter di lungbezza Infe- 
rlore al metro, 2 sopra· 11 metro, 
4 motoscafl, 3 Moth,' 3 golette e 
un idroscivolante.

Un torpedone della Marina sca- 
rieava 1 partecipantl al raduno al
le ore 10,30 circa sulla sponda del 
lago. Clelo piuttosto coperto, leg- 
gero vento da S. O. Alle 11.15, 
veniva innalzata la bandlera del 
Club. Un quarto d’ora piii tardl, 
partenza del motoscafl. 11 «Ventu
ra» dl Simoni si danneggiava perů 
alia trasmissione e non poteva 
continuare la prova. Il «Bleu Bird» 
dl Persichetti, Invece, dopo una 
prova per la messa a punto del 
timonl, si allontanava rapidamente 
dalla riva con una buona vélocitä, 
toccando terra dopo un percorso 
dl qualche centinaio di metrl. L’i- 
drosclvolante di Tabone non riu- 
sciva ad allontanarsi invece da 
terra, e continuava a girare a po- 
cbi metrl dalla· riva.

Partenza, quindi del cutter da 
1 metro. Quelli di Simoni, ottima 
mente costruiti, seppur partiti In 
direzioni opposte, sfruttano bene 
il leggero vento e si allontanano 
notevolmente. Le imbarcazioni so
pra il metro non sd sono dimo 
strate a punto; buone ad ognl 
modo entrambe, quella di Fiascbl 
e quella del dott. Marian!, come 
costruzione e flnitura. Speriamo di 
vederle a posto la prossima volta!

I tre «Moth» invece, hanno di- 
mostrato di tenere ottimamente 11 
mare; particolarmente quello di 
Fondi, che ha preso la direzione 
seguita precedentemente dal cutter

di Simoni, e diveniva ben presto 
un puntino- appena visibile.

Le golette, per il vero,'non ban 
no dato buona prova di sě. Una e 
perlino affondata (— Il vascello 
pirata affonda! — si sentiva gri- 
dare dalla· riva).

Nel pomeriggio, il sole faceva 
capolino tra le nubl. I concorrenti, 
dopo abbondantl libagioni in una 
vicina trattoria, riprendevauo co- 
raggio e baldanza e procedevano a 
nuove partenze. Ben sei erano le 
imbarcazioni che prendevano il via 
contemporaneamente, e che, aiuta- 
te dal vento leggermente aumen 
tato d’intensitå, fllavano velocl ten- 
tando la' traversata del lago. Alla 
sponda opposta giungevano cost i 
modelli di Venica, di Simoni e il 
«Moth» di FciEfdi. Recupero a mezzo 
di un baTfelllno pneumatico, che 
si é dimostrato di particolare uti
lita.

Alle ore 16, con qualche mi
nuto di anticipo sul previsto, par
tenza del torpedone alla volta di 
Roma.

Dal resoconto ufllciale del Club, 
apprediamo che i sigg. Fondi e. Ta
bone sono stati multati di L. 100, 
per aver messo in acqua le im
barcazioni ruori dell’orario previ
sto. Riportiamo la coneluslone del 
resoconto stesso:.

« La manifestazione ě completa 
mente riuscita e sara di utilita per 
le prossime gare; perO sarebbe op
portuno che i singoli concorrenti 
si sforzassero, specialmente nelle 
imbarcazioni a motore, di mettere a 
punto I propri scafi prima del gior- 
no della gara, e ciö per evitare 
che molti land risuitino nulli agli 
effetti della gara. Sarebbe anche 
opportuno, per facilitare il ricono- 
scimento a distanza deH’imbarca- 
zione, specialmente se a vela, che 
essa fosse munita di un mimero 
ben visibile ».

In questa pagina dall’alto: i partecipanti alla manifestazione sono 
appena giunti. In primo piano, il guidoncino del gruppo. Di lato, 
il motoscafo di Persichetti in piena velocitå. Sotto: lo sehieramento 
dei cu tter da m. 1. In primo piano quello del dott. IVIariani, classe 
sopra il metro. Alcuni dei modelli partecipanti. Inflne, i tre  modelli 
di Tabo e. Nella pagina di fronte: I due cu tter di Simoni iniziano 
la traversata del lago. Alcuni modelli, prima della partenza. II cu tter 

di Venica, presso il piccolo pontile.



S A S S A R I

Dopo la prmta gara di R.T.P. 
svoltasi ai primi delle scorso Gen- 
naio, i ragazzl del Clrcolo Aero- 
modellistico Turritano hanno ripre- 
so a lavorare intorno ai modelli 
ciie presenteranno al prossimo Cam- 
pionaio Sardo libero a tutte le ca- 
tegorie.

E' giä asslcurata la partecipa- 
zione di tre modellt ad elastico da 
parte di Vitale, Frau e Clemente, 
con molta probabilita, Manca ■; Ca- 
bras presenteranno ciascuno un 
motomodello, il primo con Super- 
Elia e il secondo con Ella 6. Nu- 
merosi saranno i velegglatori (Cbia- 
ma, Manca, Frau, etc.), quasi tu t
ti in costruzione avanzata, e non 
mancberanno i tele acrobatic!, af- 
fidati alle amorevoli cure di Man
ca e Clemente, dotati di piccole 
ma genial! innovazioni propagan- 
distiche! 11

Nel frattempo é stato fatto qual- 
che lancio con 1’U-Control da al- 
lenamento di Clemente cbe per u- 
na rottura del timoni e per I’ine- 
sperienza del pilota ě stato messo 
momentaneamente da parte...

Cotitemporaneamente all’attivita 
costruttiva, vi ř stato, da parte del 
Consiglio direttivo, un lavoro dl 
organiZzazione sportlva, tecnica e 
interna, che ha portato alia fede- 
razione del Clrcolo alla F.A.N.I., al 
riuscitissimo Campionato' Sardo Mo- 
delli da Sala R.T.P. ť9-i9 (leggete 
cronaca a parte), ed infine all’a- 
pertura di una scuola d’aeromodel- 
lismo.

Come si vede, il 1949 promet- 
to bene, pel C.A.T. e, senza met- 
tere occhio, si potrebbe dire che 
«chi ben comincia ě a meti del- 
I'opera»...

R O M A

Sin dallo scorso dicembre, come 
ě noto, 11 Centro Aeromodelistico 
Romano ě rimasto privo della se
de. i locali, che erano stati gen
tilmente concessi dall’Aero Club 
d’ltalla, sbno ora jnecessart alio 
stesso Ente, cbe ne ha chiesto la 
restituzione. Questo e avvenuto nel 
dicembre 1948. Non ě certamente 
questo, senza sede, unp del mlglio- 
rl Inizl di un nuovo anno, special- 
mente per uni gruppo Campione. 
d’ltalla; ma siamo certi che la sl- 
tuazione attuale si risolverä presto 
nel migliore dei modi.

Intanto il CAR, in data 15 feb- 
hralo, ha· emanato un comunlcato 
diretto agli aeromodellisti romani 
ed ai soci in particolare. Si ram- 
menta, nel comunlcato, che ognl 
avviso sull’attivity del Centro sara 
esposto presso la ditta Aeromodelll 
In piazza Salerno 8. Per qualsiasi 
comunicazione diretta, i costrutto- 
rl romani possono rivolgersl al se- 
gretario slg. Kanneworff Loris, in 
via G. Sommeiller 25 (tel. 766155).

II CAR concede ai Soci in con- 
segna, dietro rilascio di deposito, 
gli attrezzi di sua proprieta; ciö 
lino al giorno della inaugurazione 
dl una nuova sede.

II CAR comunica lnoltre il ca
lendars sportivo per 1 prossiml 
mesi:

10 apríle: Torraccia, raduno per 
modelli a volo libero per selezione 
dei concorrenti formanti la squadra 
ufflciale cbe parteciperå alia «Cop- 
pa Tevere», secondo incontro (24 
Apríle, Monralcone).

8 maggio: luogo da destinarsl, 
gara di telecomandati da velocity 
e acrobazla, selezione per gara na- 
zionale di velocity (Firenze, mag
gio p. V . ) .

P A R M A

Si fe costitulto a Parma, con se
de in iPazza Cadutl della Liberta 
2, il Gruppo Polimodellistlco Par- 
mense. Esso abbraccia tutte le 
branche del modellismo ed in par- 
tenza si é costitulto con circa 20 
soci; a circa 20 giorni di distanza

Riportiamo ur,o stralcio dalle no- 
tizie contenute nel bolletttno FANI 
n. 1 del corrente anno.

Il bollettlno riporta anzitutto 11 
regolamento della Coppa Wakefield, 
che tralasciamo per averlo gia pub- 
blicato nel n. 23 di «Modellismo».

11 31 luglio si svolgerä l’edi 
zione 1949 della Coppa Wakefield, 
in localitå da precisarsi. Il giorno 
successivo, 1. agosto, si svolge- 
ranno due gare per motomodelli a 
volo libero; l’una «Gara Interna- 
zionale con rapporto di durata», 
e l’altra il celebre «Bowden In
ternational Trophy». Riassumiamo 
i rispettivi regolamenti.

Per la prima competizione: sono 
ammessi motomodelli con qualsiasi 
tipo di motore escluso quello a 
reazione.'-Ogni concorrente puO e- 
seguire tre land; la durata di 
funzionamento del motore deve es
sere compresa tra i 10 e i 20 
second!. Il tempo totale di ogni 
volo sarä diviso per quello di fun
zionamento del motore. Agli effetti 
della classifica vale la media dei 
tre quozlenti.

Il regolamento del «Bowden Tro
phy» ě alquanto piď complessd. 
Si tratta di una gara di «preci- 
sione»; il vincitore ě colui che 
totallzza il minor numero di punti 
(l’attuale detentore, R. Scott, ha 
ottenutoi solo 17,3 punti dl errore). 
Ogni concorrente ha diritto di ef- 
fettuare due prove; sono conside
red null! i voli di durata infe
riøre ai 30 e superiore ai 60 se
cond!. Il modello - deve decollare 
entro due minuti dalla chiamata 
della giuria. Un lancio nullo puů 
essere ripetuto una sola volta. La 
durata di ogni volo dovrebbe esse
re df 45”. Vengono tolti 5 punti 
per ogni secondo o frazione in 
piu o in měno, sempře nei limit! 
di cui abbiamo detto sopra. Ad 
ogni concorrente vengono assegna-

dalla fondazione, i soci sono saliti 
a 30.

Il Gruppo si propone dl evolge- 
re attlvita e propaganda m'odelll- 
stica, indire a partecipare a gare 
in qualunque specie dl modellismo, 
comprendendo esso tre sezioni con 
relativi capl.sezlone; Sezione aero- 
modellistlca, automodellistica, na- 
vimodellistica; ogni sezione fa ca
po alle relative aseociazioni o fe- 
derazioni nazionali.

R E G G I O  C A L A B R I A
Il Centro Aeromodellistico dl 

Reggio Calabria, pur non essendo 
stato sciolto ufflcialmente, ě tutto
ra inattlvo sin dal giorno 23 bt- 
tobre, quando cioě avvenne il ra
duno all’Aeroporto di S. Gregorio, 
con la partecipazione degli aero- 
modellisti messinesi. Si spera tut- 
tavla che l’inlzlativa di Maisano, 
uno dei vecchi aeromodellisti, pos- 
sa essere talmente fervente da 
rlorganizzare e dare un nuovo Im
pulse dl vita al C.A.R. Privatamen- 
ta pochi aeromodellisti lavorano, 
sia pure rallentatamente; tuttavia 
nemmeno la staglone avversa ha 
impedito 11 volo a qualche solita- 
rio modello... Si ě infatti registra-

ti, per ogni volo, 100 punti, che 
possono essere ridottl a causa del
le seguenti deflcienze: progetto e 
aspetto generále, max. 100; falsa 
partenza 5; partenza ritardata 5; 
cambio d’eliaa 10-20; imbardatt 
durante il decollo 10; regime in- 
costante del motore 5; instability 
longitudinale 10; mancanza di sta
bility nel volo a spirále 5-20; at- 
terraggio poco vicino 10.

Gli aeromodellisti che partecipe- 
ranno alia Coppa Wakefield, po- 
tranno concorrere anche in queste 
due competizioni.

La FANI rende noto che la «Po- 
liregionale» di Trieste ha offerto 
materiale gratuito per dieci mo- 
delli CSA 1 da Inviare agli aero
modellisti di Tripoli.

Prime federazioni 1949: 11
Gruppo Aer. Anconetano, l’Aero- 
piccola e 11 Gr. Aerom. Rovereto.

Nel villaggio sanatoriale di Son- 
dalo si ě costitulto un Grpppo Ae
romodellistico in seno al ricove- 
rati nel Nucleo Aclisti. Riportiamo 
integralmente il tratto . del comu- 
nicato FANI.

«Caři amici, sápete cbe cosa e 
un sanatorio e quale terribile male 
vi si combatte? Non oecorre molto 
per rendersi conto dello stato di 
animo di quei pověří ragazzi. E 
allora cerchiamo di alleviare le lo
ro sofferenze. Ognuno di vol spe- 
disca qualcosa; un vecčhio modello 
anche da ripararsi, qualche attrezzo 
esuberante, un po’ di carta, mate- 
riali, manuali aeromodellistici, ecc. 
Un appello aj vostro cuore e alla 
vostra coscienza. Lascereste forse 
abbandonati col loro male terri
bile dei giovani che dall’aeromo- 
dellismo cercano un po’ di con- 
forto? Spedite a: Sezione Aeromo- 
dellistica Yillaggio Sanatoriale 
presso Nucleo Aclisti Degenti - VI 
Padiglione - Sondalo (Sondrio). La 
FANI ha provveduto ad inviare 
manuali.

Non possiamo che augurare il 
miglior successo a questa beneflca 
iniziativa, ed esortiamo i nostri let- 
tori a dare il loro contributo; da 
parte nostra, abbiamo inviato delle 
copie omaggio. La FANI ha donato 
alcunl manuali.

CLUB MODELLISTI NAVALÍ ROMA

Si ricorda agli appassionati di modellismo navale che il giorro 
18 aprile avrk luogo ad Anzio la TERZA REGATA SPEREME NT A LE 
pisr motoscafi, cu tte r da m. 1 e superioři, Moth e modelli a vapore. 
Per prenotare i posti sui pullmann rivolgersi al cap. Greco, Campo 
dei Fiori 8 Tel. 52495 - Roma

l o t i z i a r i o  F .A .I .I .



xo un volo di 2’50” di un rifinitis- 
simo e leggerissimo modello ad e- 
lastico di Gino Diano, men tre un 
telecomandato di Emilio Flesca con 
motore G. 16 da raggiunto e su- 
perato piil volte i 100 orari. Lin 
altro tele di Diano, adattato per 
il volo senza motore, si e scassato 
miseramente, men tre quello di Fle
sca, con motore D. 2, da dato ul- 
teriormente prova delle sue qua
nta girando ad oltre 60 orari.

B A R I

11 giorno 12 febbraio si sono 
svolte le elezioni del Centro Aero- 
modellistico Barese. SI sono avuti 
1 seguenti risultati: Presidente Ci- 
telli Carlo; Segretario Cassiere, 
Contento Domenico; Direttore tec- 
nico, EUtermdnn Ernesto; Conii- 
glieri, Larosa Riccardo, Scardic- 
chio Vincenzo, Lapenna Vito, Cucu- 
mazzo Franco.

Il recapito del C.A.B. ě presso 
il sig. Contento Domenico, via Ni
colai 65, Bari.

LA GARA DI FOLGARIA
( segue da peg. 576)

compilata nell’ordine decrescente 
il caso di parita ě ammesso l’arro- 
tondamento dei punti all’unita in 
piii.

20. ) — Per la classiflca a squa- 
dre, ad ogni componente la squa- 
dra sari assegnato un numero di 
punti pari al posto che occupa nel- 
la classifica individuale, in modo 
cbe risulterä vincitrice la squadra 
che avrä realizzato il minor nume
ro di punti. Nel caso di squalifica 
di un concorrente, a questi sari 
assegnato un numero di punti pa
ri all’ultimo posto nella classifica 
individuale piii uno.
ISCRIZIONI E MODALITA’.

21. ) — Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il 31 luglio 1949 
al GRUPPO AEROMODELLISTI 
ROVERETANI - Corso A. Bettini, 
88 - ROVERETO (Trento).

La tassa d’iscrizione ě di Lire 
300 (trecento) per ogni modello e 
di L. 500 ' (cinquecento) per ogni 
squadra. Non saranno accettate as- 
solutamente iscrizioni dopo tale 
data, come pure nel caso di man- 
canza parziale o totale della tassa. 
L’inoltro delle domamle deve av-

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

ta RIVISTA' del GI0CATT0L0
Si pubblica in tre lingue, trime- 
stralmente e contiene un re- 
pertorio completo di tutti i nuo- 
vi giocattoli cbe vengono lan. 
ciati in tutto il mondo.

L· RIVISTA cLd GI0CATT0L0
ě rlccamente illustrata a colori 
e presenta in ogni numero una 
speciale sezione in cui sono il- 
lustrati i cosidetti giocattoli 
scientifici, insieme a modelli 
con relativi disegni in scala e 
scbemi costruttivi.

ta RIVISTA del GI0CATT0L0
é la Rivista di tutti gli ap> 
passionati di tecnica e di miove 
invenzioni.

Ogni numero: Lire 300 
Abbonamenlo annuo: Lire 900

Per ogni' informazione ser i ve re alla
"RIVISTA DEL GI0CATT0L0"
V I A  C E R V A ,  2 3  - M I L A N O

venire esclusivamente a mezzo let- 
tera raccomandata, con ricevuta di 
ritorno, contenente un assegno ban- 
cario intestato al GRUPPO AERO
MODELLISTI ROVERETANI.

22. ) — La gara avrä inizio alle 
ore 9 del giorno 14 agosto 1 94 9, 
nei pressi del Rifugio Stella d'I- 
talia sul Sommo Alto, al quale si 
accede da Folgaria per mezzo dl 
una seggiovia o strada camiona- 
bile. Ogni concorrente ba diritto a 
un vlaggio andata-ritorno gratuito, 
con detta seggiovia.

23. ) -— La punzonatura dei mo
delli sarä fatta il giorno antece- 
dente la gara dalle ore 16 alle ore 
19,30 presso un albergo di Fol
garia che sarä tempestivamente 
precisato e il giorno della gara dal
le ore 7 alle ore 9 presso il Rifu- 
glo Stella d’Italia. AJl’atto della 
punzonatura saranno pure conse- 
gnati ai concorrenti i cartellini di 
lancio e i numeri d’ordine di lan
cio da applcare sui modelli.

24. ) — La formazioe della Squa
dra deve essere comunicata prima 
deirinizio della gara.

25. ) — Entro 11 31 luglio 1949 
i concorrenti dovranno inviare al 
GRUPPO AEROMODELLISTI RO
VERETANI 11 disegno schematico 
in scala del, modello con il quale 
parteciperamio alla gara, ed il di
segno in grandezza naturale della 
sez. maestra della fusoliera. Devo- 
no inoltre essere indicate le se-

guenti caratteristicbe costruttive; 
Sup. alare; sup. piano orizzontale; 

corda media alare; corda al- 
l’attacco; corda airestremitå; 
apertura alare; sup. della sez. 
max.

I modelli per i quali non saran
no inviati tali dati entro il termi
ne stabilito, saranno esclusi dalla 
gara.

26. ) — Sul posto di lancio esi- 
sterä un tabellone su cui saranno 
riportati i tempf effettuati dai con
correnti nei lanci di gara. Le di- 
sposizionl e le comunicazoni rela
tive allo svolgimento della gara 
saranno dlramate a mezzo altopar- 
lante.

27. ) — In caso di cattivo tempo 
la gara sarä effettuata egualmente.

28. ) -— Per quanto non contem- 
plato nel presente regolamento va
le 11 Regolamento Nazionale per 
Modelli Volanti della F.A.N.I. 
PROGRAMMA DI GARA
Sabato 13 agosto 1949 ore 16-19,30 

punzonatura dei modeil presso 
un Albergo di Folgaria cbe 
sarä tempestivamente preci
sato;

Domenica 14 agosto 1949 ore 7-9 
punzonatura dei modelli pres
so il Rifugio Stella d’Italia; 

Ore 9-12 primo lancio;
Ore 14-17 secondo lancio;
Ore 18 comunicazione delle classi- 

fiebe e premiazione presso il 
Rifugio Stella d’Italia.

AAAAAAAAAAAAA
A A A  Ali di Guerra 1943 rileg. 

mezza tela 85 0. Modellismo, Piazza 
Ungheria, 1 - Roma

Ala d’Italia 1941-1942, raccolte 
complete mai sfogliate L. 800 ogni 
annata: 19)3 rilegata in tela lire 
1000. Modellismo Piazza Ungberia 
i - Roma.

GLOW-PLUG FR adattissime per 
surcompressi L. 300. l’una ai primi 
3 acquirenti di ogni cittä una glow- 
plug viene ceduta a L. 200. Fa- 
randa Giuseppe, Via Tripoli 4, 
Roma.

Aquilone oifriamo annate sciolte 
complete mal sfogliate 1934 L. 600, 
1.937 L. 900, 1942 L. 1200. Vaglia 
a Modellismo, Piazza Ungberia, 1 
- Roma,

Aquilone rilegato tutta tela an
nata completa 1933 (umcararissi- 
ma) L. 1400. Modellismo, Piazza 
Ungheria, 1 - Roma.

MARKLIN elettrici zerozero im
plant! completi, pezzi staccati, ac
cessor! vendiamo. Eseguiamo ri- 
parazioni, forniamo ingranaggi, 
ruote, ecc. Tabone, Flaminia 213, 
tel. 390385 - Roma.

Tutto per PAeropiodelllsmo da 
Pavanello - Borgo Pintl 86 - Fi
renze. Listino prezzi L. 15.

Vendesi motorino elettrleo per 
třeni. Scrivere Grazloli Dario 
Via Italia 85-b, Seriate (Bergamo).

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

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

p FRANCO DI PORTO -
speóiamo ovunque 

MODELLISMO l i  1 e 2 esauriti. 
Dal n. 3 al 5 L. 50 cad.
Dal η. 6 in poi L . 1 0 0 . cad.

MODELLI DI NAVI
P.ZA CAMPO DEI FIORI8 

R O M A

cA. affermazione dei nostri model- 
li alle regate sperimentali di cAlbano 
ě la migliori garanzia per i modellisti.

BLEU BIRD - MOTH - CLASSE I METRO

Sono pronte le timonerie automatiche, nuovo tipo, funzionamento eccellente. Pr. L. 400

GASTONE MARTINI DIŘETT. RESP. /  AUTOR. COM M . NAZ. STAMPA DELL’11-6-45 ,  DISTRIB., A.G.I.R.E. VIALE G. CESARE, 6, ROMA / STAB. GRAF. G. MENAGLIA - ROMA



ROTÁIE
PROFILATE

TIPO VIGNOLA SCART. O

indispensabili al modellista per la costruzione di 

circuiti ferroviari modello.

In vendita presso I

E M P O R I U M

M IL A N O  - V ia  S. Spirilo 5

•  Profilato ottone scartamento 0 L. 130 al metro
•  Scarpetta fresata in ottone, con dado di bloccaggio per 

la tenuta della rotaia alia traversina: brevettata cad. L. 13
© Traversina, in bakelite fusa, con speciali šedi giá in 

scartamento, cad. L. 20

NON SI SPEDISCE IN CONTRASSEGNO

ME 5 0 7

Motorino elettrico a- c.c. 

e a  c.a. da  12 a  24 V  

con inversione di marcia.

CÍCEA
BIX iQ 25 - Μ I L

■
| V e s e n f a

Tutti i tipi di ruote, pneumaticí, trasmissioné a funě a  spirále 

e a catena, ingranaggi, snodí čardanici, accessori vari, ecc.



SHS
l i l i i

OFF I CINE MINIATURE 

ELETTROFERROVIAR IE

Eccovi alcani dei molti pezzi sciolti per model- 
listi che iorniamo. Chiedeteli tramite il Vs. 
fornitore abituale. Chiedetegli pure il ns. catalo- 
go con listino prezzi ai pubblico. Se aveie dei

VAROSSI

IVAROSS

m m m r n :MAmmRI VAROSSI

RIVAROSSRIVAROSS RIVAROSS!RIVAROSS! RIVAROSS!


