


Attenzione!
Una grande sorpresa per i nostri abbonati!

A B B O N A T E V I A  M OD ELLISM O perché...

...fra tutti gli abbonati a 12 numeri 
di «MODELLISMO» alla data del 15 
febbraio 1951 verrå estratto a sorte un

B r e v e t t o  d i  p i l o t a g g i o  g r a t u i t o
Ancora una f a c i l i t a z io n e :

Fino al 20 gennaio 1951 si ricevono gli 
abbonam enti a lla  vecchia  tariffa di 
L. i  goo per 12 numeri. Approfittate !

Nel prossim o num ero a lt re  g ra d ite  so rp re se  per g li abbonati e m a g gio ri d e tta g ii

V1 interessa di vendere i  
vostri prodotti a R om a ? 

V i consigliam o di fa r e  la  
pubblicitå su

La M im a n a  
a Roma

L a  pubblicazione a  grande  
tiratura che i rom ani, i 
turisti, i viaggiatori e i 
pellegrin i, consultano tutti 
i  g iorn i, p iú  volte alg iorno.

La M im an a  
a Roma

é in  vendita nelle edicole, 
a lle  casse dei cinem a, alle  
agenzie turistické e di viag- 
g i. Costa soltanto 30 lire.
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di Gottarelli e l’idromodello "Curtiss Seahawk».

i "tecnici’ nel modellismo
d i L I N S E  T O S I

Per rispondere al quesito poslo se il modellismo 
si trovi in  letargo oppitre in  'barentesi di riposo, 
riterremmo cosa utile tentare di risn lire la corrente 
c ricercare le c a u se -di tale situazione. Cause pre
senti e passate, da noi dip endenti, oppitre no. Le 
line c le altre par i men ti soggiacenti a determinate 
leggi che, se incom prensibili a gi i  uni, sono tra- 
lusciate dagli altri.

Yorremmo osservure per quanto ci e possibile 
—  senza aver la minima intenzione di sollevare 
una polemica inconcludenle —  i vari camp i. del 
modellismo c cercarc possibilm entc le cause di 
quest a sias i.

Citando un vecchissimo delto, noi vediamo come 
ogni organo s i adegua all* ambi ente nel quale vive 
senza t uttar ia perirne, ma trasformandosi se- 
condo le esigenze nel qual caso esso n onsubisce 
una stasi nia torna a nuova vita ugualmente pro- 
sperosa. Ogni studio percio deve seguire Γambiente 
nel qualc vi ene praticato e deve adattarsi alla men
talita dei suoi cultori. Da queste stesse pagine ab- 
hiamo paria lo sullo svil up po del modellismo fer- 
roviario nei paesi d'ollre alpe-manica-oceano (vedi 
num. 15 pag. 336) e come nel tempo si siano evo- 
lu ti i  suoi scartamenti e le sue scale di ridiizione. 
Abbiano notáto come, partito giocattolo, é ora dive- 
nuto gioiello di meccanica. L*ester o —  che noi 
siamo costrelti a prenderc sempře per pietra di 
paragone -— ci mostra come da oltre ven ťa nn i siano 
sorte dalla iniziativa di appassionati le prime ri- 
viste di modellismo, ciascuna per un suo rámo 
specializzato dove ciö e stato possibile. D i conse- 
guenza _ vediamo come una grande « massa » di 
organizzati c di appassionati, sorretti e guidati da 
« tec n ic i». ricercano ed inquadrano tutti i  dali 
tecnici della materia loro preferita non lasciando 
nulla al caso e fauno di questa branca un ramo 
di studio specifico. Segno di evoluzione modelli- 
stica indubbia, nonché di cavalleria e cortesia reci- 
pr oca fra appassionati ave nti fra lo ro per legam e 
Vugitale favore per un modellismo nel quale sono 
aiutati da quanti si dedicano d i ri flesso allo stesso 
per ricavarne benessere materiale.

X e l nostro paese abbiano notato come, dopo 
i l  riassestamento della liberta con una breve fase 
di riorganizzazione, V aeromodellismo abbia. ri- 
preso la sua attivitd, prima indipendente poi 
sotto controllo di nuovo, decisamentc di avanguardia 
nel primo tempo per passare poi in  fase di riposo 
sugli allori. Xon saremmo del parere di dåre nem- 
meno in parte la colpa· alla fallace illusione degli 
U-Control, la cut vita, nel nostro Paese é stata 
quasi quella di una falena non ešsendo stata ricer- 
cata la strada migliore per una sua applicazione 
razioiiale. K  probabile chc altri rami modellistici, 
affind Ulla categoria aeromodellistica, qualora non 
adeguino in  tempo la propria attivitd verso la 
particolare mentalita nostranat subiscano un iden- 
tico dccadimento.

I l telecomando aereo non ha avulo finora quella 
applicaziojpe di comandn alVesterno del cerchio 
che gli sorebbe piu favorevole. P o i le regole di 
gioco 'sono- -scarse. Perché osserviamo i l  successo 
duraturo ed indiscusso della « Coppa W akefield»? 
Per le regole dalle quali, oltre al successo della 
manifestazione, s i ottiene un miglioramento di 
costruzione c -di progettazione dei modelli nonché 
una piu accurata ricerca delle cause del loro in- 
šuccesso. Da queste gare ed in  questo spirito cer- 
tamente Vaeromodellismo si risolleverd e potranno 
risultare quei tecnici che anche in  esso scarseg- 
giano.

Finora ci s i e ft dati troppo del fattore '« caso » e 
questo pub porture inevitabilmente molte delusioni. 
L'esem pio piu lampante e da noi considerato quello

del « veleggiatore » abbandonato completamente fra 
le braccia della Dea bendata, e saremmo per rite
nere che nelle gare questi modelli doverebbero ripe- 
tere le prove in  giorni differenti poiché questi 
non sono sim ili fra loro, e se uno é piu favorevole- 
ad un determinato carico alare, alle dim ensioni 
ed alle altre cento coserelle molte delle quali sco- 
nosciute a i p iu  —  e sopratutto ai giovanissim i 
poiché hanno i l  solo modo di praticare i l  model
lismo copiandolo dagli altri —  s i potrå osser
var e la differenza indubbia dei risidtati.

I l  modello di auto alVestero non corre sempře 
attaccato al filo, bensi su apposita guida posata su 
apposito circuito, con necessarie sopraelevazioni 
come una pista vera, permettente una corsa non 
individuale bensi con cinque o piu  competitori 
in  corsa contemporanea. Saremmo del parere di 
ritenere questa gara piu interessanie e capace di 
presenta re una maggi ore attrattiva sia tecnica 
che spettacolare.

I l  modellismo navale é ancora agl-i in iz i , c id 
data anche la natura dell'ambiente dove esso deve 
svolgersi; ci meraviglia come non si sia ancora 
trovata —  nemmeno per tentativt —  la via piii 
consona ad ottenere delle realizzazioni interes- 
santi, sia dal lato costruttivo che da quello tecnico 
indifferentemente dalVimpiego della vela che del 
motore. Indubbiamente questo campo modellistico 
richiede una conoscenza profonda delVarte m ari
nara. Occorre conoscere la natura dell'ambiente 
dove esso dovrå funzionare e tutte quelle leggi che 
governano sid la propulsione che la costruzione ; 
tutti argomenti che, unitamente alle altre leggi 
marine, nessuno finora forse si e nemmeno sognato 
di trattare. Citaře per la determinazione della 
stazza la famosa enunciazione di Archim ede e in 
dubbiamente troppo poco.

Per spirito di osservazione abbiamo dato uno 
sguardo a questi rami, e saremmo lieti sapere che 
le nostre teorie sono state -gid sorpassate dai fatti.

A nche i l  modellismo ferroviario é ancora a ll'in i-  
zio e gli sforzi che per esso sono stati com piuti, per 
la loro brevitå, non hanno potato sortire l'effetto 
desiderato. Tuttavia intendiamo insistere nel dif- 
fondere e far conoscere questo importante genere 
di modellismo nel quale le conoscenze specifiche 
richieste sono maggiori che- negli altri (eccetto le 
navi) e la loro conoscenza c infinitamente p iu  in 
teressante perché comprende varte branche ugual
mente importa n t i : organizzativa e costruttiva.

Un modello deve seguire abbastanza da vicino i  
prototipi del materiale rotabile, nonché dei vari s i
ste m i di blocco e di comando della linea e la sua 
costruzione richiede una maggiore e piu accurata 
preparazione costruttiva e tecnica ; richiede anche 
una conoscenza dei circuiti elettrici che diventano 
tanto piu interessanti ed impegnativi quanto mag- 
giormente s i ricerca i l  funzionamento pressoché 
automatico di una rete. La sua attrazione non si 
pub paragonare a quella· d i qualsiasi altro model
lism o, poiché i l  modello di ferrovia rappresenta 
solo la corona di un piano di costruzione, e dove 
le gemme sono date dal panorama. La possibilitå  
del suo adattamento in  qualsiasi ambiente di abi- 
tazione, Vinteresse al funzionamento, allo studio, 
alla ricerca e alla collezione ne fa un favorito per 
chi ricerca —  da buongustaio —  dei p iatti model
listici saporiti e di alto interesse.

L a  grande fam iglia modellistica nazionale —  an
che se slegata —  é formata da appassicfffqd^^f^ 
fetti dal cosidetto «- mal delta piétra 
adepti non si Umitano —  né lo devöiio —  alia 
costruzione di un qualsiasi modello, ma ne devono 
ricercare i l  perché del suo scopo, i l  modo migliore

{segue a pag. £75)
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Questo modello ha ottenuto una indiscussa affermazione al Χ ΙΙΓ  Concorso 
Nazionale di Bologna : non solo per Pabilitå del pilota ma anche per le sue 
particolari caratteristiche di maneggevolezza e sensibilitå ai comandi

gara a lia  quale il « B azo o k a  » 45 ha p artecip ato  
é s ta to  il recente Concorso N azionale nel quale 
si é classificato 30 ; se vo le te  sapere perché non é 
a rriv ato  i° pur avendone tu tte  le possib ilitå , 
bene. v i diro che l ’ho pian ta to  per terra su l piu 
bello : « errare hum anuni e s t ».

Ua costruzione del « B azo o k a  » é della  niassinia 
sem plicitå  com patib ile  con un po* d i estetica. 
T u tta v ia  ai principian ti consiglierei di sem pli- 
ficare ancora costruendo la  fusoliera «a  profilo » 
in sem plice ta v o le tta  di balsa di 12 m m ., op- 
portunam ente rin fo rzata con com pensato 
da 1,5 mm. attorno  a l m otore.

E cco  alcune indicazioni per il m outaggio. 
Conviene com inciare d a ll’a la , che viene mon- 
ta ta  com e d ’uso su un piano. U na v o lta  secca la 
stru ttu ra, si m onta il supporto della squ ad retta  
con la  stessa g iå  in posizione e con l ’a sta  e i 
c a v e tti di com ando g iå  m ontati. Indi si copre 
la  p arte  centrale con balsa d a  2 m m ., lasciando 
uscire l ’asta  d alla  p arte  inferiore. Si puo giå 
coprire l ’a la  com pletam ente con c a rta  seta, 
che verrå  tesa con tre m ani di co llan te « T a ch vs »>.

Ua fusoliera é r ic a v a ta  da due blocchi d i b alsa  
che la  d ividono secondo il piano m ediano oriz- 
zontale. I b locchi van n o sagom ati es tem am en te, 
indi sca va ti lasciando una parete di circa  3 mm.

D opo avere v em ie ia to  internam ente con co l
lan te le sem ifusoliere e a ver p raticato  g li allog- 
giam en ti per l ’a la  e lo stabilizzatore, si passa 
senz’a ltro  a una in colla tu ra  generale, curando 
ra llin eam en to  tra  a la  e tim one. D opo l ’essic- 
cam ento si praticano le ap ertu re per il  m otore 
e il serbatoio e si applican o le longherine. N otáre 
che le v it i di fissaggio d el m otore hanno la  testa  
sa ld ata  ad  alcu ni p ezzetti di lam ierino per im- 
pedire loro di girare. Indi si applicano il pattin o , 
la  cabina, la d eriva  e, con legatura  ad  « o tto  » 
in doppio refe, si in cem iera  la parte  m obile dello 
stabilizzatore. N on resta  che scartavetrare  
u n ’u ltim a v o lta , passare un paio di m ani di co l
lan te, applicare le  decalcom anie, e verniciare il 
tu tto  con « a n tim is c e la ». Il serbatoio viene 
a p p licato  incollandolo sem plicem ente. Il peso 
del m odello senza o giva  é di 310 gram m i. U ’o g iv a ' 
consiglio di m ontarla  solo per estetica  a  terra.

Se siete vecch i ap p assion ati dei m odelli cosi- 
d etti v in co lati per v o lo  circolare sono sicuro chc 
questo piccolo e leggero acro b atico  v i interesserå ; 
se in vece foste  d i q u elli ancora increduli o, peg- 
gio, scettici, bene a llo ra  d ovreste proprio pro- 
v are  questo « B a z o o k a » e con vincervi d a  v o i 
stessi che un sasso legato  a un filo e un U-Control 
sono due cose sufficientem ente diverse una 
d alT altra.

U n  « B azo o k a  » 45 eq uip aggiato  con un sibi- 
lan te  Supertigre G 20 e gu id ato  con calm a e pre- 
cisione é quello  che io consiglio a  chiunque vo- 
g lia  cim entarsi n ell’acrobazia. Ue possibilitå 
d i questo m odello com prendono tu tte  le m ano· 
vre  contenute negli a ttu a li regolam enti e a n 
che qualcuna extra , se a ve te  fan tasia . U’unica

R iguardo al vo lo  : controllare che i com andi 
funzionino liberam ente e in ugual m isura a 
cabrare e a  picchiare ; che il m otore sia  a  o° ; 
che il serbato io  sia perfettam en te a  t e n u t a ; 
che i ca v i siano in p erfetto  sta to  e lu brificati 
con talco. A tten zio n e a lla  q u alitå  del m etanolo 
per la  m iscela : un tipo o ttim o  viene fornito 
d alla  d itta  costru ttrice  del G 20. F iltra re  sem 
pře la m iscela a l l ’a tto  di in trod u rla  nel ser
batoio. I l decollo é a  m ano per i cam pi erbosi, 
che sono i piu c o n sig lia b ili; su l terreno liscio 
si puo anche usare un carrello sganciabile.

N orm alm ente io uso cavi d a  3/10 m m . d i spes- 
sore lunghi 14 m ., che perm ettono qu asi tu tte  
le acrobazie (looping quadra to  escluso) con 
assoluta sicu rezza  anche con un certo  ven to . 
Con 18 m. di eavo  d a  25/100 m m  sono possibili 
tu tte  le m anovre, a  condizione che non ci sia 
un gran ven to .

Consiglio di decollare col m otore leggerm ente 
grasso di carburazione. A p p ena in v o lo  esso 
si ingrasserå ulteriorm ente per azione della 
forza centrifuga. A tten dere che il m otore si 
sm agri, tenendo il m odello a lto . Quando esso 
terrå i due tem pi regolari a  bassa q u o ta  si pos- 
sono iniziare le acrobazie. D opo 30 o 40 giri 
esso sarå a l m assim o dei giri e converrå aste- 
nersi da brusche m anovre che potrebbero spe- 
gnere il m otore nelle posizioni m eno opportune.

V i accorgerete  in questo m om ento d i avere 
a che fare con una vera  diavoleria  di m odello 
che v i gira  a tto rn o  sui 120 K m / h ; una specie 
d i « B  A  Z  O O K  A  », in so m m a!

Chi volesse i rituali schiarim enti scriva pure/a

G IU SEPPE G O TTA R ELLI
Viale Risorgimenlo 7, Bologna 326
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II ínodello « O E D  J O E »  telecon trollato  a 
reazione, fu  p rogettato  appositam en te per par- 
tecipare a lle  G iornate A erom odellistiche ambro- 
siane, nel m aggio 1950 e rien tra  nel regolam ento 
F .A .I . T a le  regolam ento p řevede in fa tti, per la 
elasse a  reazione, solamente un peso m inim o del 
m odello di 4 v o lte  quello del reattore ! Potete 
quindi im m aginare che i risu lta ti con un m o
dello d el peso di 2 kg. siano p iu ttosto  m odesti, 
m entre il p ilo ta  ě o b b ligato  ad un vero  e proprio

«tiro  a lla  fu n e ». P ertan to  anche aerodinam ica- 
m ente non ho forzato sul p rogetto  onde non 
superare certi va lo ri d ella  centrifuga, che a 
M ilano si a ggirava  sui 18-20 kg.

A ttu a lm en te  fra i « r e a z io n a ri» europei si 
v a  diffondendo l ’uso di m odelli leggerissiini, 
anche se non rispondenti ai p azzi desideri di 
un regolam ento assurdo, steso da persone che 
non hanno mai v isto  un  tele  a  reazione ! Si é 
g iu n ti cosi, com e negli S .U .A ., a m odelli di un

peso m assim o d i 800 gram m i con i quali sono 
s ta ti raggiu n ti (v. M ew ly  in Svizzera) i 242 
km /ora che oggi non sbalordiscono piu  gran  čhe. 
M a tom iam o al m odello.

V a la  é r ic a v a ta  da una ta v o le tta  da 10 mm/ 
di faggio, a profilo piano convesso C lark  Y  a 
X  o°5o’ e recante nella  sem iala in tern a i solehi 
per i c a v e tti d i com ando. Coprire poi q u esti con 
listello di pioppo 3 X  10.

E a  fusoliera é rica va ta  da un b locco d i fa g 
gio parzialm ente sea va to  e poi accuratam en te 
carteggia to  e lev igato  a ll ’esterno. Sul dorso 
d ella  fusoliera v a  in collato  dell’am ianto in fogli 
da 2 m m ., per isolare il calore del m otore. Use- 
rete  com e adesivo il silicato  di sodio che tro- 
verete  presso i negozi d i vem ice  so tto  il norne 
d i «acqu a d i vetro  ». I l  serbatoio contiene 90 cc. 
ed  é costruito  secondo quanto d etto  in prece
dente articolo. In sta lla te  2 tu b e tti per il  car- 
rello sganciabile  e cercate di fa rli il piu possi- 
bile paralleli. U sate  tu b i da 4 X  5. G li a ttacch i 
del m otore devono essere rigidam ente b lo ccati 
su l dorso con bu llon i e dadi. S o tto  la  pan cia  
b loccate un p attin o  d i a llum inio che rieave- 
rete  d alla  p ia ttin a  d i m m . 2 X 8 .

G li im pennaggi sono rieavati dal com pensato 
da mm. 3 otten u to  incollando 2 fog li d a  m m . 1,5 
a  5 stra ti e inserendo tra  i 2 le  cerniere d i m e
tallo . I l carrello  b igam b a in filo d ’a cciaio  é 
sganciabile, del d iam etro d i m m . 3 e p orta  
2 ru ote b allon  d a  m m . 90.

Il m odello v ien e stu ccato  e vern iciato  in 
nero, colore che in volo  perm ette una m igliore 
v isib ilitå .

A  M ilano questo m odello, unico nella  sua cate- 
goria, segno su 13 regolarissim i giri u n a  m edia 
d i circa  130 orari. B isogna pero tenere presente 
che il  carrello non si sganciö cosicché o ltre  a lla  
forte  resistenza aerodinam ica, il  m odello do- 
v e v a  portarsi d ietro  300 gram m i in  piu  !

A  Pisa, p er la  S ettim an a  A erea, segno sui 
180 km /orari. E a  m assim a velo citå  registrata  
da due cronom etristi fu  d i 207 km /ora ; ta le  
«perform ance » non fu  piu  raggiu n ta  in seguito 
per cu i non si puo a ccetta re  com e ufficiale.

O ra che la  catego ria  a  reazione é sta ta  im- 
m essa nelič grandi gare d i vo lo  circolare, e so 
che v i sarå m an ten u ta  i l  prossim o anno, spero 
che saranno m olti coloro che, possedendo un 
reattore, si cim enteranno sulle  p iste  a  fo lii v e lo 
citå .

B u on  g e tto  e fe lici atterragg i.

FRA N CO  M ERCEN ARO

Vorremmo sapere...
. . .  p erch é il C lub M odellisti N avali di 

R om a non ci d ä  m ai notizie della su a a t t i -  
v itå .

. . .  che co sa  fanno m ai i baldi a e ro m o -  
dellisti p alerm itan i !

. . .  ed i n ap oletan i ? P erch é non si sen te  
piu p a ria r  di loro  ?

865



UN VELEGGIATORE Dl C L A S S E : IL “ G .P .A .1 2
^ Si tratta di un modello di grandi dimensioni realizzato da un giovanis-

simo costruttore che ha gid ottenuto numerose indiscusse affermazioni

In  occasione d ella  Coppa T ev ere  1950, decisi 
di costruire un buon veleg giato re, eapace di 
sfru tta re  la m inim a corrente ascendente e di ef- 
fe ttu are  u ua buona p la n ata . D o p o . v a r ii studí 
e prove, p ro getta i il m odello e decisi di costruirlo  

•con  u n ’ap ertu ra  a lare  e le va ta  ed un fo rte  al- 
lun gam en to.

G iå a lle  prim e p ro ve il m odello si d im ostro 
« o ttim o  term ichiere '> e buon p lan ato ie . A v e v o  
raggiu n to  il mio scop o... !

A lla  copp a T evere, to ta lizza i nel prim o lan- 
cio, un volo  d i 6’ , e mi p iazzai in classifica,

IL NUOVO BIMOTORE

al I II  posto. X clla  gara  W est E ssex con tro  una 
squadra  inglesc, arriv a l i°. A  F iren ze alia  
IV  Coppa A rno con un vo lo  di 47’ , o tten n i il 
i ° . posto iu classifica. A l ’escara in agosto, con 
un volo  di 19 ’ c  40”  giunsi il i° . F ltim a m cn tc , 
per il X I I I  Concorso X azion ale, riinisi a nuovo 
tu tto  l ’aereo e mi accinsi a  q uesta gara, la pm 
im portant^  del J’anna ta , stiorando la v itto ria  
per appena 7”  di d istaeco  d al prim o.

A L A . -  F c  centine sono tu tte  in b alsa  di 
i m m ., tranne le prim e 3 d ie  sono in com pen
sate. D ette  centine sono ricoperte sia  ven tral-

ITALIANO B. P. 471

m ente che dorsalm eute da un liste llo  di balsa 
di mm. 1 X 6 .  —  I l bordo ď a tta c c o  é un li- 
stcllo  d i spruce d a  111111. 5 X 5  messo di spigolo. 
Il 50%  d ella  d istan za  fra  il bordo d ’a tta c c o  ed 
il longheronc, é rivesti to in b alsa, s ia  nella 
parte  superiore, che in qu ella  inferiore.

Il longherone e a « C », com posto da una tavo- 
le tta  di eom pensato di b etu lla  d a  1 m m ., da 
due liste lli di spruce da 5 X  4 m m ., e la  sua 
prim a m eta é ricop erta  da u n ’a ltra  guaucia  
da m m . 1. —  X e ll’interno del longherone v ’e 
la cassctta  per le baion ette  fo rm ata  con lamie- 
rino da 5/10. I l bordo ď u sc ita , ě un  liste llo  di 
spruce da 5 X  20 a l l ’a tta cco , e verso l ’estre- 
m ita  da 111m. 3 X  10. F ’estrem ita d ella  sem iala 
e in balsa pieno.

FU SO LIER A . —  F o rm ata  da 20 ordin ate, di 
cui le prim e 9 c la  19 in eom pensato da m m . 1,5 
a lleggerite. b e  rim anenti, in eom pensato da 
mm. r alleggerite.

I/o ssatu ra  é com posta da 4 liste lli d a  m m . 3 
per 10 c  da 16 liste lli 3 X 2 .  S u ll’o tta v a  ordi- 
nata e io serita  la  cassetta  contenente le  b aio 
nette, che sono in acciaio  da m m . 5/10 e a lte  
15 m m . D ette  baion ette  arrivan o  fino alia 
3a centina.

Il mnso e di cirm olo a lleggerito  e riem pito di 
piom bo del peso d i gr. 300. F ra  la p rim a e la 
seconda ord in ata , si costruirä  la  cassetta  per 
inserirvi il piom bo occorrente.

I l prillino, e r ica va to  d a  eom pensato di b e 
tu lla  a 5 stra ti da 3 mm. Su d i esso, saranno 
p ratica ti dei fori, a  partire  d alia  V  ordinata, 
lino a ll ’V I I I .

Il p a ttin o  di coda e rica va to  da eom pensato 
di m m . 1,5, e cosi il contorno del p iano verti- 
cale. A tto rn o  sarå  poi ap p lica to  del balsa, 
opp ortunam en te sagom alo . F ra  la  i9 a e 20a or
d in ata  v ’e la cassetta  contenente il p aracad u tc 
antiterm ica.

I,a  rim anente parte del piano v ertica le  a 
partire  d alia  2oa ordin ata, sarå  m obile, imper- 
n iata  su uno sp inotto  da 3 m m ., e serv irå  a 
far v irare  il m odello a d estra  e a sin istra , in 
p lan ata .

X el piano verticale, solidale con la  I9a e 20a or
d in ata, v i  č la  b aion etta  di eom pensato, sulla 
quale si in castrcra  il piano orizzon tale  e quello 
vertica le , che sarå  poi fissato con ap p ositi anelli 
elastici.

Le centine del piano verticale, sono in balsa 
da m m . 1 eccetto  la  IV  e la  λ’  che sono in com 
pen sate da m m .i.

S o tto  traino il tim oncino per la v ira ta  sarå 
rip ortato  d ritto  m ediante un gan cio  a tta c c a to  
a l ca vo  o m ediante un anello e lastico  che si 
ap rirå  con la  rniecia.

I l  piano orizzontale é com posto da centine 
da m m . 1 di b alsa, la  cui p arte  dorsale ricoperta  
da un liste llo  d i b alsa  da m m . 1 X  3. I l bordo 
d ’a tta cco  ě un liste llo  di balsa  da m m . 4 X 4 .  
Il longherone é a «C », com posto d a  una ta v o le tta  
di eom pensato da m m . 1 e da due liste lli da 3 X 4 . 
Il bordo ď u s c ita  é in balsa da 111m. 3 X 1 7 .

F a  fusoliera <* ricop erta  in seta  giapponese, 
m olto flue e resistente, v en iic ia ta  con 3 m ani di 
collante a  2 di vernice bianco avorio .

F e  ali e i piani di coda devono essere ricoperti 
di ca rta  S F l ’ E R A V I O  rossa vern iciati con una 
m ano di co llan te, una di trasparen te, e una 
di « duloduco ».

G UID O  AN NON I V .le Porta T iburtina , 28 - Roma

La m attin a  del giorno  20 o t t . ,  su 11’a e ro  p o rto  di Guidonia, presen t! il C apo di S ta to  Mag- 
g io re  dell’A . M. G en. S. A . A im on e C a t, il S o tto cap o  di S. M. dell’A . M. Gen. D. A . Raffaelli, 
il G en. Bonessa D ire tto re  del Genio A ero n au tico  e num erosi ufficiali piloti e del genio a e ro -  
nau tico , ě  s ta to  p re se n ta to , a  te r r a  e in volo , il nuovo b im o to re , « B. P. 471 », co stru ito  dalia  
Sezione A ero n au tica  della B red a , su p ro g e tto  dell’ing. M ario P ittoni.

II bel velivolo, c a r a tte r iz z a to  da un o riginale  an d am en to  fro n tale  a W  dell’ala , ě  un m on o- 
piano ad a la  a lta , p oggian te su un carrelio  a triciclo .

II «Β . P. 471 i), ch e ě di co stru zio n e  in te ra m e n te  m eta llica , ě d o ta to  di una fusoliera di 
gran d e cap acitå  con am p ia  p o rta  di ca rica m e n to , ed ě p ro g e tta to  p er usi m olteplici, quali : 
il tra sp o rto  di person e e  m erci p er r o tte  c o n tin e n ta l!; rilevam enti fo to -p lan im etrici ; in oltre , 
p er la sua p erfe tta , m o d ern a  stru m en taz io n e , ě  p artico larm en te  indicato per funzioni di velivolo  
scuola per il volo sen za visibilitå.

M unito di due m o to r ! « P r a t t  & Witney>> da 1250 H P. di p o ten za  u n itaria , il nuovo b im o
to re  della B reda puö raggiu n gere, a  pieno gas, la v eiocita  di 470 K m . I’o ra .

D opo un a tte n to  esam e delle s tru ttu re  e installation ! da p a rte  di piloti e tecnici presen t! 
sull’a e ro p o rto , il co llau d ato re , C om an d an te  Stopp ani, decollava p er la presen tazion e in volo  
del veicolo.

A n che il volo del « B. P. 471 » im pressiortava fav o rey o lm en te  i co m p e te n t!, che potevano  
co n sta ta rn e  le brillanti doti di m an eg gev o lezza , salita e  veiocita . P a rtico la rm e n te  in teressan t; 
alcuni passaggi a  bassa qu ota con m o to re  ferm o , a d im o strazion e delle o ttim e  doti di stab ilita  
ed esu beranza m o trice  del velivolo.

Dopo la p resen tazio n e I’ap p arecch io  ě s ta to  p ro v áto  in volo  anche da alcuni ufficiali 
gen eral! presen t!.
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S .  t .  I l l
II modello 7° classificato

M olte cose v i  sarebbero da dire 
su q u esto  m odello , sul suo progetto, 
su lla  costruzione e sul centraggio  ; 
cerchero a d  ogni m odo d i essere 
b reve  e  conciso e  d i esporre a i let- 
tori di «M odellism o » tu tto  ció che 
possa rivestire  un  certo  interesse.

Com incerö co l parlare dei prin- 
cip i dai q u a li sono p artito  nella  pro- 
gettazion e d i q u esto  niodello. Nel 
luglio  ’49, to m a to  d a  Cranfield, co- 
m inciai su b ito  a  farm i u n ’ idea d i 
quello cbe a vreb b e  d o vu to  essere 
il  m odello con cu i avrei preso parte 
a lle  elim inatorie 1950.

I l  prim o problem a che mi pro- 
post fu  quello d i costruire un mo- 
dello so p rattu tto  razionale, robu- 
s to  qu an to  necessario d al p u n to  di 
v is ta  sta tico  e dinam ico, trascu- 
ran do un  poco la  resistenza ag li u rti 
d ato  che un  m odello d a  gara  vera- 
m ente solido riesce troppo pesante, 
m entre u n a costruzione m ediocre 
riesce sem pře fragile.

M i rivo lsi qu ind i verso la  costru 
zione m assim am ente leggera, per 
p oter im piegare un q u a n tita tiv e  di 
elastico  superiore a l 50% d el peso 
totale. II m odello com pleto, a  vuoto , 
risulto  pesare 94 gram m i il che mi 
p erm etteva  d i im piegare ben 129 
gram m i d i gom m a. II m odello di cui 
ho p arla to  finora non é pero qu ello  
con  cui ho preso p arte  a lia  W ak e 
field, bensi il suo predecessore, il 
« P asser R o u g e » che a lcu n i forse 
ricorderanno. Q uesto m odello fin 
d alle  prim e p ro ve e ffe ttu ava  vo li 
d i 4’ 3o” , d i sera, in  assenza di ter- 
m iche, a  carica  m assim a. P oi, col 
tem po, i l  m odello coininció ad  ap- 
pesantirsi, a  causa d ella  glicerina 
che si d ep ositava  n ell’interno della  
fusoliera ed a  causa delle p iccole 
rip arazion i cu i a n d ava  soggetto. 
F u i cosi costretto  a  togliere elastico 
fino a  scendere a  n o  gram m i, con 
234 d i peso com plessivo. T u tto  cio 
p otrebbe sem brare una sciocch ezza  ; 
faccio  perů n otáre che togliere 18 
gram m i d i e lastico, ossia 3 m etri di 
sezione 1 X 6  circa , significa  sacrifi- 
care alm eno 200 giri d ’e l ic a ; i 
q u ali sono p iu tto sto  parecchi, quan- 
do si sorpassano i  m ille. In  queste 
u ltim e condizioni il m odello e ffe t
tu a v a  dei v o li n on eccessivam ente 
b rillan ti, aggiran tisi su i 3’4o”  di 
m edia. Col m odello in  quelle  condi
zioni sono a rriv ato  20 a lia  Coppa 
T evere  e ,i°  a lia  Coppa A m o , m a 
sem pře col benevolo  a iuto  d i qual- 
che term ica. S p eravo  di fare  ancora 
qu alcos’a ltro  con quel m odello m a 
esso é tristem en te perito su l cam po 
di S an  G iusto  il 25 giugno, m entre lo 
s ta vo  riem piendo d i giri per un  lan- 
cio d ella  selezione W akefield . P er 
parlare ancora dei pregi e dei di-

nella Wakefield 1950

fe tti del « Passer R ouge » potro ri- 
cordare che la  sua sa lita  era eccel- 
lente, con circa  io o ”  di scarica, a 
m ille e piu giri. Pero anche la  pla- 
n ata  era p iu tto sto  veloce, ed il tem 
po com plessivo non troppo buono 
per un m odello da gara  ; tu tto  cio 
a causa anche delle linee sem plici 
m a troppo ortodosse per un m odello 
da com petizione. F u  questo il fat- 
tore principale che m i spinse ap ro - 
gettare  un m odello n uovo di Sana 
pianta.

Passiam o dunque a ll’apparecchio 
che ho p ortato  a lia  Coppa W akefield  
1950. N el n u ovo  p rogetto  mi pro- 
posi dunque d i ottenere una buona 
finezza aerodinam ica p u r adottan do 
un ’elica  a  sca tto  libero dello stesso 
passo e diam etro del m odello prece
dente, m a con pale  a lqu an to  piu 
so ttili. I l  m io scopo l ’ho raggiunto 
adottan do u n a fusoliera abbastan za  
corta  (86 cm . f. t.) qu ad rata , posta 
di spigolo, che nella  p arte  anteriore 
d iven ta  ottag on ale  m ediante 4 semi- 
correntini rastrem ati che vanno a 
raccordare perfettam en te  con la  
prim a o rd in ata  p o rta  tappo, di se
zione circolare. I l  profilo della fuso
liera é ben a v v ia to , d ato  che in coda 
non é s ta to  necessario 'con servare 
una sezione m olto grande essendo 
sta to  a llo n tan ato  il pericolo della 
form azione d i nodi, grazie alio spo- 
stam en to in a v a n ti dello spinotto 
p orta  m atassa. Q uesto particolare 
contribuisce anche ad accentrare 
il baricentro della  m atassa su quello 
del m odello, in m odo che sia meno 
risen tita  la  even tu ale  form azione 
d i nodi irregolari, su lla  m atassa 
m on tata  a  treccia  rovescia. N el 
pun to d e ll’a tta cco  alare la  fusoliera 
presenta una v is ta  laterale  m olto 
rastrem ata, necessaria per compen- 
sare l ’inclinazione che subirebbero 
le  a li con a tta cco  inclinato a  350, 
con 20 d i incidenza. L ’a tta cco  alare 
é posto su lla  linea d i trazione per 
tenere il C. P . a lare  quanto piu pos- 
sib ile  vicin o  a lla  linea d i trazione, 
in  m odo da evitare  in  buona parte 
l ’azione di forze com pensatrici.

I/ a la  é  rastrem ata  in  p ian ta  e 
p o rta  un rivestim en to in balsa an- 
tisvergolam ento, m olto u tile  quando 
il m odello d eve  subire lunghi v iagg i 
in  una cassetta . U nico particolare 
d ell’a la  é quello  d i avere  il longhe- 
rone inclinato in a v a n ti, in m odo che 
con 20 d i incidenza e io° di diedro 
esso ven ga a  trovarsi su un piano 
vertica le  p erfettam en te norm ale a lla  
linea di v o lo  del m odello. Q uesta di- 
sposizione del longherone perm ette 
di assorbire sforzi dinam ici m aggiori 
di quelli che potrebbe sopportare 
un longherone nella  posizione n or
m ale.

A n cora  un p artico lare d i questo 
m odello é co stitu ito  d a l carrello 
an ti-im b ard ata  in decollo. Esso, 
aven do l ’a tta cco  snodato a lla  gam ba 
principale e la  con troventatura  
d isposta com e nel disegno, fa  si che 
piegandosi da una p arte  n el corso 
di un decollo scabroso, la  gam b a che 
si tro v a  d a  q uesta p arte  v en ga  auto- 
m aticam ente sp inta  in a va n ti. A  
dire il vero, peró, questo  accorgi- 
m ento non l ’ho tro v ato  indispen- 
sabile, d ato  che il  m odello ha sem 
pře decollato in m aniera correttis- 
sim a.

P er cio che riguard a la  costruzione 
del m odello ritengo che il disegno 
sia  sufficiente.

L a  m atassa é fo rm ata  da 14 fili 
1 X 6  P irelli lunghi (gom m a sner- 
vata) cm . 140, m on tati a  treccia  ro
vescia  con il procedim ento seguente. 
F are  due anelli , uno d i 8 ed  uno di 
6 fili, quindi caricare, in  senso nor
m ale, a  130 giri g li 8 fili ed  a  150 i 
s e i ; unire quindi norm alm ente i due 
anelli a lle  estrem itå, per m ezzo di 
due bobine in  m ateria  p lastica  od 
electron, e lasciare svolgere com e 
una treccia  norm ale. U na m atassa 
di questo genere d ovrebbe poter 
assorbire alm eno m ille giri.

P er concludere la  descrizione 
d i questo m odello parleró del cen- 
tra g g ia  e delTandam ento dei fa tti, 
successivam ente, su l cam po d i J a 
m i jarv i.

F in  d alle  prim e prove ho p otuto 
n otáre che questo m odello a v e v a  
effettivam en te  u n a ottim a  p lanata, 
poiché, sebbene la  q u o ta  raggiunta 
fosse sem pře inferiore a  q u ella  del 
m odello precedente, i tem p i d i volo 
sono sem pře risu lta ti m igliori. L a  
sa lita  d eve  svolgersi in v ira ta  stretta  
a  destra, dato  che l ’asse d e ll’elica 
non ha ca lettam en to  n egativo , ma 
solo i°3o”  al p iano vertica le  e 2 °a l-  
l ’asse d ell’elica a  destra. L a  diffe- 
renza di incidenza fr a  a li e tim oni 
d eve  essere d i 3°3o” , m entre il bari
centro d eve  cadere cm . 11,5  dietro 
il longherone, a l l ’a tta cco  d ell’ala.

A  Ja m ija rv i, inline, siam o giun ti 
il 21 luglio , a lle  23,30 circa. A bbiam o 
preso posto n el nostro a lloggio , e 
con tu tto  il sonno d i cu i eravanio 
p ro v v is ti abbiam o eom inciato a 
prep arare le m atasse. D opo circa 
un ’ora ero rim asto solo con Kanne-

w o rff a  svolgere questo d ilettevole  
servizio, d ato  che gli a ltri com po
n e n t  erano rim asti tu tt i  v ittim e  
del sonno.

M ontam m o i m odelli, ed  a lle  4 
del m attin o, en trati in  un cam po 
carico d i nebbia, coininciam m o ad 
effettu are qualche p rova . I  tem pi 
registrati con  500-600 giri d i carica 
superavan o regolarm ente i 3’ . Io 
effettu ai un  lancio quasi a  piena 
carica, segnando 5* esatti, a lle  ore 
4,30 circa, in  presenza di Tione. Le 
nostre speranze erano e ffe ttiv a 
m ente m olte.

M a quando giungem m o a lla  gara  
rim anem m o un p o ’ m ale, vedendo 
che il cam po dove ci a veva n o  por- 
ta ti non era quello d a  noi u sato  per 
le  prove ; a l d i lå di u n a co llina  ci 
riversarono in una con ca circon- 
d a ta  da boschi.

I l m odello d i E llila  effettivam en te 
é risu lta to  il piu a d a tto  a  q u ella  g a 
ra : per g li a ltr i concorrenti é sta to  
m olto duro superare i  3 ’ con le di- 
scendenze dei boschi e con parec- 
ch ia  a cq u a  d ep ositata  su lle  ricoper- 
ture. I l m io m odello, che a l con- 
trollo  a v e v a  registra  to  233 gram 
m i, a l m om ento del 20 lancio  ne pe
sa v a  ben  250 ; con tu tto  cio ho ef- 
fe ttu ato  tre  lanci sufficientem ente 
regolari, che m i hanno f  ru t ta to  
il 70 p o slO in classifica : i°  (3’ i 3 ” ) - 
20 (3’ i 6” ) - 3° (3’28” ).

D a  notáre in oltre  che i m odelli 
ven ivan o  la n ciati d alla  conca, rela- 
tivam en te  piccola, ed  a tterravan o  
sem pře sugli a lberi che, in posizione 
ria lzata , si tro vavan o  su i pendii cir- 
costanti. V oglio  dire che, in un cam 
po norm ale, quei m odelli avreb- 
bero a vu to  ancora a  disposizione 
alm eno a ltri ven ti m etri d i q u ota  
da sfru tta re  n ella  p lan ata . A l terzo 
lancio  il m io m odello, su p erata  una 
co llin etta  irta  d i p in i é scom parso 
a lla  v is ta , ed ě sta to  recuperato piu 
tardi, dai finlandesi a d d e tti a l recu- 
pero, a  circa  6 km . d a l p u n to  di 
lancio.

Q uesta é la  storia  del m io m odello 
a lla  WTakefield  1950.

Chi in tend a prepararsi a lia  W a 
kefield  1951 tenga presenti tu tte  
q u este e sp erien ze: potranno certa- 
m ente riuscirgli u tili.

SILV A N O  LU STR A TI
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Concorsi nell Aeronautica
11 Ministero della DiFesa - Aeronautika -  ha bandito i seguenti Con

corsi per Allieui UFFiciali di 
ia Ferma di 18 Mesi:
1) Concorso per n. 60 posti di Allievi Uíficiali di Complemento del Corpo Sanitario

Aeronautico - Ruolo Uíficiali Medici (per titoli).
Possono esservi ammessi i cittadim italiani che non abbiano superato il 28° anno di eta al 

25 ottobre 1950, m possesso della Laurea di Medicína e Chi rurgia.

2) Concorso per n. 30 Allievi Uíficiali di Complemento del Corpo di Commissariato -
Ruolo Commissariato (per titoli).
Possono esservi ammessi i cittadini italiani che non abbiamo superato il 28° anno di eta al

24 ottobre 1950, m possesso della Laurea m Giunsprudenza od m Economia e Commercio o m 
Scienze economiche o in Scienze Economiche Manttime, confenta dall lstituto Superiore Ná
vale di Napoli.

3) Concorso per n. 20 Allievi Uíficiali di Complemento del Corpo di Commissariato -
Ruolo Am m inistrazione (per titoli).
Possono esservi ammessi i cittadini italiani che non abbiano superato il 26° anno di eta al

25 ottobre 1950, in possesso del diploma di Ragioniere o di Pento Commerciale.
Ai concorsi di cui sopra possono partecipare soltanto coloro che non abbiano ancora soddi- 

sfatto agli obblighi di leva, ne siano stati, all’atto in cui avrå mizio il corso di istruzione, incor- 
porati in altra FF. AA.

Alia domanda, m carta legale da L. 32, che dovrå essere mdirizzata al Mmistero della Difesa 
— Aeronautica — Direzione Generale del personale mihtare, Sezione autonoma Concorsi e 
Scuole — Roma, dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale e legalizzati :

1) Estratto dell’atto di na
sáta (non certificato)

2) Titolo di studio (diplo
ma originale, copia nota- 
rile o certificato)

3) Certificato di cittadinanza 
italiana ;

dotta;
5) Certificato del Casellario 

Giudiziale ;
6) Certificato di godimento 

dei diritti politici ;
7) Copia foglio matricolare ;
8) Ogm altro titolo utile ai 

fim del concorso.

Term ine utile per la pre- 
sentazione delle döm an
de e dei docum enti:

31 0ENNAI0 1951

4) Certificato di buona con-

Esperienze nel laboratories di merceologia

Complemento della Aeronautica Militäre con
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Sara interessante confrontare il 
« F ro g  i oo » elie oggi presentiam o 
con il p rototipo co stn iito  ncl 1048. 
X um erose innovazioni sono sta te  
a p p o rtate  non solo n e ll’asp etto  
esteriore, u ia anclie nella sostanza 
se si pensa che rin erem en to cli po- 
ten za  ha su perato  il 2 5% .

Ϊ·' a zzard ato  a ttribu ire  questo mi- 
glioram ento ad una causa specitica

poichc per arrivare  ad un paragone 
esatto  tra  i due inotori sarebbe ne- 
ccssario p rovarli in condizioni iden- 
tichc.

D urante lc prove del nuovo m o
tore le condizioni non furono quelle 
stesse in cui era statí) prováto il 
predecessore. Per csem pio il com- 
bustib ile  era ben diverso. A nzi, d ata  
la grande q u an tita  di perfeziona- 
nienti a vv en u ta  nel cam po dei com- 
bu stib ili per m otori diesel, si pub 
pensare clu.*. a lineno in parte, il mi- 
g lior rendim ento del Frog 100 ri- 
sp etto  a l suo an ten ato , sia d ovu to  
proprio a questo  fattorc. I11 ogni 
modo, agli e lfetti pratici, non e 
assolutam ente indispensabile cono- 
scere la causa e satta  di questo mi- 
glio ram ento ; il fa tto  sa lien te e che 
con  1111 m otore di identica cilindrata 
l ’aerom odellista pu6 oggi aspettarsi 
un rendim ento di gran  lunga mag- 
giore usando il com bustibile indicato.

Come avv icn e 
p e r  t u t t i  i 
F R O G , la c a ra t- 
teristica del tipo 
100 e costitu ita  
dalla  grande s ta 
b ilita  di funzio- 
nam ento che gli 
consente di con- 
servare un regi
me regolare tra  
i i .000 ed i 9.000

U n a  n u o v a  p u b b l i c a -  

z i o n e  m o d e l l i s t i c a  i n  

G r a n  B r e t a g n a

D alla fusione delle riviste  
M ODEL CARS e TH E MODEL 

M ECH AN IC ' ha visto la luce nel 
m ese di d icem b re  « MODEL M A
KER la nuova pubblicazione  
m ensile d ed icata  a tu tti i generi 
di m odellism o e di costruzioni al 
di fuori dell’aero m o d ellism o . Essa 
t r a t ta  con p artico lare  riguardo le 
costruzioni au to -n av i-tren im od el-  
listich e ; co n sta  di 68 pagine, ě 
v endu ta al p rezzo  di 2 scellini e 
pubblicata dalla casa ed itrice  di 

A ER O M O D ELLER  .
II recap ito  redazionale  di 

MODEL M AKER ě :  The A e ro 
d ro m e, Billington R oad, S tan bri- 
dge, N r. Leighton B uzzard, BED S.

giri. E sam inando questo m otore pos- 
siam o notáre che i costru ttori ricer- 
cano un regim e m assim o di soli 6.500 
r.p.m . Non si preoccupano inoltre 
di un piccolo aum ento di peso.

Il F R O G  100 potrebbe interessare 
particolarm ente i m odelli a  volo  
libero d ato  che il rendim ento mi- 
gliore si o ttien c al regim e di circa 
8.000 giri al m inuto. Q uesta é ap- 
prossim ativam ente la velo citå  ideale 
per le eliche di m odelli a  vo lo  libero.

V an tag gio  considerevole di questo 
m otore ě chc lo si pub p iazzare  in 
posizione vertica le , in vertito , oriz- 
zon tale  ed anzi, ap p u n to  per sfrut- 
tare le diverse posizioni fu studiata  
una serie di schem i.

I/ a lte zza  del m otore, ed in p a rti
colare le dimension i d ella  testata , 
potrebbero apparire  esagerate ; ma 
cio é d ovu to  a lla  n otevole  a ltezza  
del contropistone tendente proba- 
bilm ente ad assicurare una tenuta 
perfetta .

Su  questo m otore £ consigliabile, 
com e giå abbiam o d im ostrato  so- 
pra, adoperare la  m iscela « Powa 
M ix » fornita  d alla  Casa. I„a messa 
in m oto č p artico larm en te facile 
in qualsiasi condizione, la  gam m a 
di regim i e veram ente v asta , va- 
riando tra  1.000 e 9.000, con lim ite 
m assim o a 9.600. I l  rendim ento 
m assim o viene fornito  fra  7.000 e 
S.800 giri. con vertice  di potenza 
di 0,071 II. P. ad  8.000 giri circa 
(la prim a serie del F R O G , anno 
1948, forniva IIP  o, 0575 ad  8.100 
giri). A  700 giri, regim e m inim o di 
rotazione, la potenza si riduce a 
soli 0,0094 H P , m entre seende 
nuovam ente a 0,05 H P  al lim ite  di 
9.600 giri. I l peso com pleto é di 
gr. 1 12.

Q uesto m otore associa tu tte  le 
m igliori q u alitå  di facile  m essa in 
m oto, regolaritá  e potenza, unendo 
inoltre delle o ttim e d oti di durata 
e resistenza.

I l m otore é prodotto  d alla  « In 
ternational M odel A ircraft L td  » in 
M orden R oad, M erton, London 
S . X . 19. Prezzo di ven d ita  48 sce l
lini. Alesaggio m m . 9,37-, corsa 
mm. 13,75 rapporto di com pres
s i o n  varia b ile  tra  1/8 e 1/16, fis- 
saggio radiale. E lich e c o n sig lia te : 
per vo lo  libero cm . 20 X  12,5, per 
volo con trollato  20 X  12,5 o 20X 15. 
Per applicazioni speciali il peso 
di un even tu ale vo lán o sara di gr. 70. 

(da AERO M O D ELLER»)

OFFIEIIF MINIATURE

VIA CONCILIAZIONE 74

COMO

Třeni elettriei in 
miniatura

Tram e lilnbus 
elettriei 

•

Im p ia nti com pleti 

p ezzi sciolti, scato- 

le di m ontaggio, 

pa rti di ricam bio  

e per m odellisti

Catalogo generále e li
stino prezzi al pubblico 
a L. 200 nei migliori 

negozi
- La Casa non vende di- 

rettamente a privati
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Collaudo di un mdiocomando
B i l l  W i n t e r ,  n o tiss im o  e la s t ic is ta  a m e n c a n o , si d e d ic o  un  g iorn o  a l ia  co stru z io n e  

d i un  m o d e llo  r a d io c o m a n d a to . P u r  a v e n d o  a cq u is ta to  i l  gru p p o  tr a sm itte n te -n c e v e n te ,  

n on  a v e v a  a lc u n a  e s p e n e n z a  r a d io te c n ic a . N a r r a  q u i la  s to n a  d e l le  su e  e sp e r ie n z e

N on  p otró d im enticare, finché avro  v ita , il prim o volo  del m io m odello 
radiocom andato. In  una fredda m attin a  d ’inverno W a lt  Schroder lanció  
a  m ano il nostro m odello per la  prim a p ro va . Con l ’a u to scatto  regolato per 
un m inuto d i m otore, il  m odello a ve va  risposto correttam ente a l com ando 
d i v ira ta  a  sin istra  girando sopra le nostre teste  e poi, col com ando a l centro, 
effettuo un p erfetto  a tterragg io  fra  g li a lberi. B um , bum , bum , si sen tiva  
ch iaram ente n el tra s m e ttito re ; lo scriven te a lzó  l ’apparecchio da terra 
cercando d i scoprire la  provenienza del rum ore, e d o vette  perdere parecchio 
tem po prim a d i accorgersi che esso p ro ven iva  d al proprio petto.

E m ozioni sopra em ozioni sono a lFordine del giorno n el radiocom ando, 
cosi com e, dobbiam o dirlo, i dolori d i testa. A l principio sem brerå m olto 
facile , e si otterrå  una certa  soddisfazione, m a appen a iniziale —  realiz- 
zare un  buon volo  con un  radiocom ando non é piu  difficile che sviluppare 
un W akefield  capace d i un vo lo  d i 4 m inuti senza term iche, sebbene richieda 
un lavo ro  a lqu an to  m aggiore nei p artico lari —  pero dopo ci si accorge che

A sinistra : Walter Good mostra l’installazione della ricevente a bordo del 
« Rudder Bug >, uno dei radiocomandati americ&ni di maggior successo, vin- 
citore del concorso nazionale 1949.

qu an ti piu vo li si realizzano tan to  piú si notano le nozioni che si ignoravano 
a l principio.

D opo un certo  num ero d i vo li soddisfacenti l ’a u to sca tto  fu  regolato 
per una d u rata  d i 4 m inuti. Q uello si sarebbe sta to  un  volo. M a la  coppia 
d i reazione supero l ’effetto  del tim one ed il m odello sail verso sin istra  uscendo 
d al cam po u tile  d i com ando.

Q uando il m otore si arresto il m odello si volse d irettam en te  verso il 
cam po di atterragg io , m a prim a di g iu n gerv i trovó. un  a lto  albero che in- 
terruppe in m aniera abb astan za  v io len ta  i suoi desideri d i r ito m o  a l punto 
d i partenza.

Iy’esperienza, da principianti, si a cq u ista  in m aniera dura e laboriosa. 
In  generale non é ciö che ci si a sp etta  a provocare i piccoli d isastri. Sono in- 
vece le  cose im previste, e quelle che dipendono dal fa tto re  uom o. Fortu- 
natam ente, sbagliando si im para.

Né W a lt né io avevam o  la  piu p iccola  nozione d i radiotecnica. C i ba- 
samrno unicam ente sul fo g lietto  d i istruzion i « com e fa r vo lare un radioco
m ando » scritto  d alla  Beacon E lectron ics, fab brican te  d e ll’apparecchio 
a  com ando unico che a vevam o  a d o tta to . Sen za dubbio tu tt i  g li specia listi 
sa r no che un m odello radiocom andato p er avere  successo d eve  essere anzi- 
tu tto  un ottim o  m odello, m olto stabile.

T u tta v ia  si in sisteva  nel tip o  piu sem plice di com ando. I  G ood, per 
esempio, usarono un com ando doppio, per stabilizzato re  e tim one, m a tor- 
narono presto a l solo tim one, riuscendo ad  eseguire cosi un grandissim o 
num ero di m anovre, com presi loopings e v iti. Jim  W alker, p u r non essendo 
un sostenitore del com ando unico, afferm ando che esso non é sufficiente 
per le m anovre che vuole effettuare, tu tta v ia  ě con vinto  che piu sem plice 
é il m eceanism o, tan to  m inori sono g li in convenienti cu i si v a  incontro, 
m inori i gu asti a lle  batterie , le preoccup azioni e m inori g li sforzi cerebrali 
del p ilota, che m olto spesso ě la  m aglia  piu debole d ella  catena.

Essendo principian ti nella m ateria  W a lt ed io scegliem m o il com plesso 
Beacon a com ando unico, sul solo tim one d i direzione, g iacché eravam o 
a  conoscenza delle prove effettu ate  d ai G ood. A n ch e i com plessi A erotrol 
e R adio Control H eadquarters sono m ol to buoni.

V eq u ip a g g ia m en to  dei G ood consiste in un ricevitore d i 140 gram m i 
a  52 m agacicli, un d isp ositivo  di scappam en to  d i circa 30 gram m i e 200 o 
300 gram m i d i b atterie . Il trasm ettitore h a  una p oten za  d ’en trata  d i 4 w a tt 
e 52 m egacicli.

D ecidem m o di costruire un m odello d i 2 m etri di ap ertu ra  e circa 55 dm . 
q u ad rati, con carico alare di circa  55 gr/dm q. U n m odello d i tip o  « quasi 
riproduzione », col m otore carenato. Costruzione sufficientem ente robusta,
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con longheroni ίο  X  io , la  p arte  anteriore per buona p arte  ricoperta, con 
num erosi rinforzi in tem i e p arte  del longherone a cassetta . D ue particolari 
d im ostrarono d i essere m olto  v a n ta g g io s i: il  carrello  di atterragg io  tipo 
« Cessna » in unico pezzo, fissato con  v it i  su di un pezzo d i com pensato e 
rica va to  in durallum inio, assicurato a lia  fusoliera con blocchi di b a ls a ; 
l ’a la  di tip o  inglese, con b aio n ette  e il gruppo d i m ontan ti necessari ad  a s
sort) ire l ’eccessiva inerzia nel caso di atterragg i bruschi. R inforzai ancora 
con com pensato da i  m m . la  cen tina  principale e la cabina. L,e baionette, 
che in  un  prim o tem po erano in b alsa, furono poi fa tte  in com pensato. 
I/au m en to  d i peso di pochi gram m i n el rinforzare la  stru ttu ra  non v a  certo 
ten uto  in  considerazione e l ’a la, sfilandosi negli atterragg i irregolari, evitö  
num erosi incidenti. Ea ricopertura era di seta di prim a q u alitå , con sei 
m ani d i ten ditela  e tre di v em ice  rossa.

E e porte auten tiche perm ettevan o un facile  accesso a lle  parti del rice- 
v ito re  per le  necessarie operazioni di aggiustam ento. II piano di coda in 
unico pezzo era fissato con v it i  a ttrav ersan ti dei tu b etti di allum inio.

O ltre a l com ando sul tim one il nostro m odello era anche m unito di un 
d ispositivo stabilizzatore  autom atico . Con un sem plice sistem a di aste  si 
azion avan o due tim oni d i profon ditå  d i circa cm . 2,5 X  10, dipendenti 
d al tim one d i direzione, in m ode che quando il tim one stesso si in clin ava  
a  sin istra  a lza v a  d alla  stessa p arte  il piccolo tim one orizzon tale. E o  scopo 
di questo era di ev ita re  che il naso d e ll’apparecchio venisse ad abbassarsi 
pericolosam ente nelle v i r a t e ; l ’inconveniente principale  riscontrato  in 
questo  d isp ositivo  era n e ll’im p ossib ilitå  di eseguire delle m anovre brusche. 
S i scelse il profilo G o ttin ga  279, si costrui l ’a la  con gran de atten zion e, ado- 
perando delle centine tra ccia te  con la  m assim a accuratezza  fino nel bordu 
m arginale. I^e d o ti del m odello  erano talm ente buone da d ed u m e che la 
cu ra  p o sta  nella  conservazione del profilo ha una grandissim a im portanza 
n ella  d eterm inazione d i quelle  q u alitå . N on si é m ai verifica ta  una perdita  
di v e lo c itå  in  vo lo  né d uran te le prim e prove, quando il m odello non era 
an cora  ab b a stan za  a  p u n to . I l  m odello e ffe ttu av a , si, a lcune m ezze cabrate, 
o te n ta tiv i d i en trata  in  perd ita, m a la  rim essa era sem pře p erfetta , senza 
nessuna p icch iata  o p erd ita  d i qu ota . E  questa caratteristica  significava 
in dubbiam en te un gran risparm io di ore im piegate per riparazioni. U na 
v o lta , appen a lan ciato , m a in v ira ta  m ol to «s p a n c ia ta », il m otore si 
arrestó  : il m odello tu tta v ia  trovö  il tem po per rim ettersi ed atterrare  rego- 
larm en te. Q ueste caratteristich e  d i sta b ilitå  si devono certam ente attri- 
b u ire a lia  o ttim a  posizione del centro d i g ra v itå  che é posto, com e negli 
ap p arecchi veri, in posizione p iu tto sto  ava n za ta , in m odo da annullare 
il carico g ra v an te  sullo stabilizzatore.

D i n o tte, quando ricevem m o l ’equipaggiam ento radio, W alt, in cucina, 
in sta lla v a  l ’apparecchio su l m odello, m entre lo scriven te  p rep arava  una 
lista  delle operazioni e delle verifiche che sarebbero sta te  effettu ate sul

cam po. Quello che per g li esperti d i radiocom ando era l ’A B C  per noi, prin- 
c ip ian ti, era a d d irittu ra  lo X Y Z  ! F in alm en te  a vevam o  finito. O gni v o lta  
che leggevo uno degli ap p u n ti, W a lt  d iceva  che tu tto  era a  posto  e strin geva  
tim idainente qualche v ite  p er darsene conto. E e operazioni term inarono 
con sa lti quasi fino a l soffit to , m entre una esplosione di a llegria  a lle  tre  del 
m attin o sveglio  tu tta  la  casa.

Decidem m o quindi d i controllare le ca p acitå  del pilota. Con g li occhi 
chiusi ed un d ito  sul b otton e d i com ando asco ltavo  la  descrizione di W a lt 
di un vo lo  im m aginario del m odello e reagivo  d i conseguenza sui com andi. 
P er avere  un effetto  m aggiorm ente realistico  W a lt  p orta  v a  l ’apparecchio 
per la cucina osservando ad ogni com ando il m ovim ento del tim one.

(Continua)

In ynft gara inglese per xnodelli radiocomandati si sta controllando, in cuffla, 
la ricezione dei segnali trasmessi.
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ALBINO 
P. L. 28

MODELLO AD ELASTICO DA GARA

Gigante e pigmeo : si tratta  di due riproduzioni volanti a motore del Macchi MB 308 che hanno par- 
tecipato alle gare di precisione e di eleganza alle giornate aeromodellistiche ambrosiane.

I 'ncfllicr KIEL MDDELIISMD
(segue da pag. 86$)

Q uesto m odello da me presentato in occasion« 
del 3° Cam pionato Pugliese, si é su b ito  im posto 
a ira in m irazio n e dei present! coi suoi v o li rc«ro- 
larissim i classifieandosi a l prim o posto nella 
catego ria  «e la s t ie o » con un d istaeco  di oltre 
nil m inuto sul secondo concorrente cd in asso- 
lu ta  assenza di term iche. I la  inoltre a v u to  niodo 
di d im ostrare lc sue d o ti veram en tc « fuori 
d a s s e  >», in a ltre  d ue gare pugliesi in d ette  dal 
G rup po A erom odellistico  M agliese, o ve  si ě elas- 
siticato  prim o con tem pi co sta u ti su lla  m edia 
di tre  prim i. Le sue c a ra tteristiebe principalt 
sono un p erfetto  volo veleggiato,. che non lia 
n ulla  da in vid iare ad  un buon veleggiatore, e la 
fusoliera un p o ’ piu lunga del norm ale, che in- 
siem e a l d isp o sitivo  tenditore, p erm ette l ’in- 
sta llazio n e di uua m atassa lu n ga m etri 1.30 
e  nello stesso tem po sufficicutcm ente potente, 
ta le  da fare assum ere a l m odello un buon grado 
di sa lita  per o ltre  un m inuto.

Passo ora a lia  descrizione d ella  costruzione 
com e in originale ; ě o v v io  pero che il m ateriale 
puó essere v a ria to  a ll’occorrenza.
• Fusoliera  : é la  tip ica  veceh ia  cassetta  a  tra- 

liccio con 4 correnti in p ioppo d a  3 X 3  ben 
s c a r ta v e tr a t i; in tra licciatu ra  m ista  (pioppo e 
balsa) ; la  i a ordin ata, com e pure le  guance 
reggi-sp inotto  di coda, e in com p, da 1,3 : i l  pat- 
tino in a cciaio  da m m  1 é iissato ad  un b locch etto  
di balsa  in co lla to  tra  i 4 correnti.

D a  n otáre (come da disegno), che la  sezione 
non ě rettan golare, 111a piú larg a  a lla  base : cio 
p er num erosi o v v ii m otivi.

Carrello : é tu tto  un pezzo fissato a lia  fuso
liera m ediante legatu ra  cosparsa di collante.

A l i : costitu ite  da 24 centine in tranciato  
a lleggerito  (profilo N A C A  6409) con un longhe- 
rone in b alsa  duro da 3x6 ; bordo uscita  in pioppo 
da 3/10 rastrem ato  cd en trata  in tondino da 3 
cu rvato  un p o ’ a l l ’estrem itå ed in collato  al 
term inale in balsa  s a g o m a to ; l ’unione é la 
so lita  : 2 fa zzo le tti di com pensato d a  1,5.

Stabilizzatore orizzontale: analogo a l l ’a la  - 
V ertica ls: costru ito  con] cen tine di un qualsiasi 
biconvesso so ttile  tu tto  un  pezzo a croce con 
quello orizzontale  ; il tu tto  tro v a  posto n e ll’allog- 
giam ento p ratica to  in coda.

E lica  : m onopala rica va ta  da un b locco cur- 
vilineo in p ioppo alleggerito  con fori riem piti 
d i balsa  e sagom ati. V a  cu rato  il passo (vario) 
ed il proiilo concavo-convesso m olto sottile , 
evo lven tesi in biconvesso m an m ano che dimi- 
nuisce il passo a lla  estrem itå . I l  tenditore 6 
una com une m olla di m edia potenza a 5-6 spire. 
S tare  a tte n ti a  fare assum ere a lia  p a la  l ’esatta  
posizione (ripiegata sulla  fiancata della  fuso
liera , quando si piega 1’asse nella direzione "del 
férm o.

Matassa : é costitu ita  da 12 lili d ’elastico 
d i sezione 1 X 6 .

L a  ricop ertura  é in c a rta  bianca per ali e ti- 
iiioni ..—  pergam ina vern iciata  con 2 m ani di 
n itro  b ian ca  p er la  fusoliera. Centrare il m o
dello in  aria  calm a prim a a  vo lo  veleggiato  con 
tim one sem pře a  zero ed  a li a  circa  40 p ositivi 
(da variare  in piu od in m eno), poi p rovare con 
circa  150 g iri di carica  : se il m odello v o la  salendo 
leggerm ente ed il ten ditore s c a tta  quaudo é

di ottenerne il funzionamento nonchc il modo di 
coslruirlo lavorando —  non esageriamo —  il meno 
possibile, falto questo che enmporta una spremuta 
di meningi poco comune. E  se da queste salta fuori 
qualcosa, vuol dire che vi e del buono e chi ha 
delle idee lc adopera anche se esse ■—  contraria- 
mente al parere dei «seri bem pensanti» che na- 
scoiw c muoiono con una sola idea, magari sbal- 
lata —- mutano e s i migliorano seguendo un ra- 
pido processo di fermentazione su di un dato par
ticola re costruttivo ed organizzativo, elim i nan- 
done rapidamente tutte lc scorie ed i difetti. Ripor- 
tando un proverbio di Matusalemme dobbiamo 
dire che chi non ha. idee non· cambiera mat parere. 
E d a confenna di cio noi vediamo come la maggior 
parte dei modellisti siano passati —  prendendo 
in  esame I'aeromodellismo —  dal la categoria 
« elastieo » a. quella « motore ». Passaggio che in 
dičtí come sia ricercato con grande interesse i l  mi- 
slioramento delle cognizioni tecnico-costruttive 
anche in  dipendenza delle personali esperienze. 
Questa categoria di persone e quella che pud tenere 
in alto la bandiera del modellismo nazionale e sa- 
rebbe cosa poco saggia abbandonarla a sé stessa.

In  che modo possiamo seguire, o nieglio prece- 
dere, i modellisti nella loro attivita ? Indubbia- 
mente con una stampa sempře piu specializzata, 
anche se abbiamo visto come molta di questa, auto- 
defm itasi forse a torto tecnica, e finita in  malo 
modo. A d  una rivista —  i l  cut nome naturalmente 
si rispetti —  occonono dei redattori efficienti e 
profondamente tecnici e quando questi mancano 
i direttori diventano for niton di osterie ed affini. 
Piuttosto che ricercare col fallimento di queste

ancora in aria, dare pure il m assim o dei giri, 
in caso contrario  correggere g li even tu ali d i
fe tti con op p ortu n i spessori a l l ’elica.

I’ ll u ltim o consiglio : cercare m ediante leg- 
gero spostam ento del d irezion ale accop p iato  
ad un ancora piu leggero spostam ento d e ll’asse, 
d ’ottenere u n ’am p ia  v ira ta  a l veleggio  in par- 
tico lare. onde e v ita re  la p erd ita  del m odello.

ITA LO  PEDONE
I'm  A n n csi 86 - M aglie (Lecce)

riviste un decadimento del modellismo, qualsiasi 
rarno sia stato da esse praticato in  vita, saremmo 
del parere d i ravvisare in  questo fatto un raffor- 
zamento del modellismo stesso. Spieghium oci me- 
glio. Come lettori noi personalmente ricerchiamo 
in  una rivista 0 pubblicazione in  genere, non 
quello che gin e a nostra conoscenza, bensi qual- 
cosa di nuovo che vi s i aggiunga e poiché consi- 
deriamo che altri siano del nostro stesso parere, 
deduciamo che quelle riviste non erano piu al- 
Valtezza dei lettori.

Siamo del parere che le riviste modellistiche 
non dovrebbero parlare solo di modelli, ma anche, 
per giungere nieglio ad essi, descrivere i  prototipi 
riportando disegni, schemi, ecc. oltre ad illustrarne 
lc car atter istiche costruttive. Cio servirá nieglio alia, 
costruzione, ma la descrizione deve essere fqtta 
da competenti della materia ed un modellista di 
un ramo non sard quasi in  grado di parlare di 
un'altro avente car atter isti che piu tecniche.

I n  fondo che cosa chiede un modellista ? Q ual
siasi sia i l  ramo da lu i scelto per svolgere la pro
pria attivita, egli ricerca quello che maggiormente 
gli dia soddisfazioni secondo i l  suo particolare 
gusto c secondo le conoscenze che egli ha o che 
ricerca. U n modellista alVinizio pud scegliere 
inditferentemente una qualsiasi realizzazione per 
poi, accresciuta la propria esperienza, anche ab- 
bandonare la prima attivita per scegliere quella 
ritenuta piu interessante, piu  « sostanziosa ». A n 
che in  questo atto non vogliamo vedere Vevolu- 
zione del gusto unitamente alVevoluzione tecnica ?

Possiam o noi dire che vi e un genere di model
lism o per ogni eta ?

Quasi certamente. Infatti noi vediamo come nei 
prim i anni della giovinezza si ricerchi la costru
zione di cose d i modesta mole, prove di chi s i  « da
da fare » per ingannare le ore di ozio e per ricer- 
carne un benessere morale ed in  cio vediamo il p ri
mo sviluppo del desiderio che é in  ciascuno di noi 
di sentirsi costruttore di qualche cosa. Giovinetti 
passiamo, portativi anche dagli am ici, alia costru
zione dei modelli volanti, e qui possiamo notáre 
come ciascuno di noi sia portato —  come abbiamo

(continua a pag. 891)
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I S E O R E T I  D E L L A  V E L O C IT A
H aro ld  D e B o lt  é uno dei piu noti c o str u tto r i di m o d elli c o n tr o lla ti a  f i l o  d e g li S ta ti  U n iti ď A m e r ic a  
D e te n to re di in n u m erevoli r e c o rd , espone i s e g r e ti e le  in n o vazio n i ch e lo  hanno p o r ta to  a l su cce sso

O gni aerom odellista  h a  una m eta  che vorrebbe poter raggiungere. 
P u b  essere un volo  in  term ica, un record n azion ale o m agari un p erfetto  
vo lo  a cro b atico . N on  oso d u b itare  che esista alm eno u n  aerom odellista  co- 
s tru tto re  d i telecom an dati d a  v e lo c itå  il quale  alm eno una v o lta  non abbia  
desiderato fare  un v o lo  ufficiale d i 150 m iglia  orarie.

N e ll’in ve m o  passato  mi decisi a  prendere in seria considerazione il 
problcm a, e vedere se fosse possibile raggiungere q u ella  velocitå. I risul- 
ta t i  furono m olto  soddisfacen ti, d ato  che il m io vo lo  ufficiale raggiunse la 
m edia d i 155,160  m iglia  orarie.

M i accingerů  a  descrivere il m odo in cui a ffron tai il problem a, sperando 
che cio  possa essere d i u tilita  ag li ap p assion ati del v o lo  telecom andato.

L o  s tu d io  d e l m ode llo .

A lla  fine del 1948 presi in  esam e tu t t i  i m odelli che duran te l ’anno ave- 
v an o  v in to  delle com p etizio ni im p o rtan ti, nonché i m otori in com m ercio. 
N e  dedussi che i l  m odello avreb b e d ovu to  essere p iu tto sto  piccolo e leggero.

I  v o li m igliori erano s ta ti re a lizza ti con ca v i del d iam etro d i m m . 0,3
0 m eno, p er cu i era necessario che il peso d el m odello fosse con tenuto nei 
650-700 gram m i. In b ase  a lle  esperienze precedenti mi ero m antenuto su 
una superficie alare d i 5 dm q. Q uella  superficie, perö, era esattam en te  la  
stessa dei m igliori m odelli d i classe « B ». D ecisi a llo ra  di ricom inciare su 
n u ove basi.

M a com e piazzare un m otore da 10 cc. su un m odello p rogettato  per 
un 5 cc. ?

P oten d o disporre d i due eccellen ti m otori da v elo citå , il « D ooling 61 » 
ed  il «M e C o y  60 », non ho d o vu to  lam b iccarm i m olto  p er la  scelta  del m o
tore. I l  « D oolin g » pesa  circa  450 gram m i, i l  « M e C o y  » circa  420 ; per le 
m igliori caratteristich e  d i largh ezza  frontale  e d i peso, non esitai a  scegliere 
il secondo.

Conoscendo il m otore che a vre i im piegato  e la  gran dezza  del m odello, 
non era difficile im m aginare che la  sagom a sarebbe s ta ta  q u ella  dello « Speed- 
w agon  ». Sen za  dubbio in segu ito  a l l ’aum ento del carico  alare sarebbe sta to  
necessario p oter ottenere una po rtan za  m aggiore d i qu ella  che si a v e v a  con 
il vecch io  profilo ; a  q u esto  scopo aum entai lo sp esso re  d e ll’8%  su l mede- 
sim o tipo. D e prove m i d im ostrarono che a v e v o  co lp ito  n el segno, tan to  
piu che il  m odello d im ostró di non essere eccessivam ente veloce negli at- 
terraggi.

D ecisi in oltre  d i rom pere la tradizione per cio nel sistem a di carenare 
i l .  m otore. D uran te le  d iscussioni sostenute con  a lcu n i ingegneri aeronau
tic! si n oto  che negli u ltim i an n i erano s ta ti o tte n u ti n o tevo li m iglioram enti 
n elle  form e. B o b  W ood , d ella  B e ll A ircra ft  C om pan y, m i suggeri a lcune 
idee che in trodussi su b ito  n el m io p rogetto.

D ’idea principale consiste in  questo  : P aria  p en etra  nella  carenatura 
a ttrav erso  la  p arte  anteriore, e, r iscald ata  d al m otore, v ien e  espulsa a  ve lo 
c itå  m aggiore di q u ella  d ’ingresso. S fru tta n d o  accortam ente  questo  prin- 
cipio , se ne deduce che la  sp in ta  ricavab ile  é superiore a lla  resistenza of- 
fe rta  d al cilin d io . Do schem a dä u n a idea e sa tta  del fa tto , precisando inoltre
1 p u n ti in  cui v i  sono d eterm in ate  dim ensioni da risp ettare . In  p ratica  q uesta 
in n ovazion e non m anco d i d im ostrare la  propria  u tilita  ; era possibile sen- 
tire  n ettam en te  il g e tto  d i a ria  ca ld a  lan ciato  d a lla  p arte  posteriore della

carenatura. U no dei problem i m aggiori fu  quello  d i sistem are il  m otore in 
u n a fusoliera d i cm . 5 d i largh ezza  : questo  é sta to  possibile tag lian d o le 
a le tte  fino a  cm . 5 di largh ezza. S i rese anche necessario p ratica re  n u ovi 
fori di fissaggio sulle flange, in m odo d a  p oter rendere in tercam b iab ile  il 
tip o  « 60 » con il 11 49 ».

A  causa  d ella  m aggiore largh ezza  d i carter, fu  necessario ad o ttare  delle 
longherine d i largh ezza  non superiore a  6 m m . ; di conseguenza esse furono 
rin forzate con a lcune lam ine di a cciaio  m entre tu tta  la  stru ttu ra  interna 
fu  accuratam en te irrobu stita . T u tta  la  fusoliera venne infine fa sc ia ta  con 
garza, in m odo che la  sua rob u stezza  potesse raggiungere un  valo re  m assim o.

Il m odello com pleto, senza serbatoio  né m otore, p esava  170 g r a m m i!
U no dei m aggiori problem i d ei co stru tto ri in q u esti u ltim i tem p i é 

rappresen tato certam en te dal sistem a d i a lim entazione. M an m ano che le 
velo citå  aum entano, aum entano la  accelerazlone e l ’azione cen trifu ga , e, 
d i conseguenza, le  d ifficoltå. - '

Sap evo  d e ll’esistenza di un  sistem a che fo m iv a  un  afflusso co stan te  in 
qualsiasi condizione e che a v e v a  d ato  o ttim i rsisu ltati. D on  N ew berger
10 a v e v a  im piegato  u ltim am en te nel suo m odello classe « C »v in cito re  delle 
N azion ali 1948, im piegando un  m otore « A tw o o d » . P a rla i con  B ill A tw o o d  
e, p er ciö che egli m i disse, il sistem a m i sem brava  buono. D a p rim a p rova 
fu  d a  m e esegu ita  a l concorso « P ly m o u th  » con  un  m odello che m i diede 
o ttim i risu lta ti, p u r essendo il fru tto  d i un a ffre tta to  ad a tta m en to  ; in  con
siderazione di questo, decisi di ad o ttare  sen z’a ltro  quel d isp ositivo  su l n uovo 
m odello che s ta v o  progettan do.

U n a  in n o v a z io n e  : i l  se rb a to io  a  p re ss io n e .

Un sistem a di alim entazione a  pressione é m olto  sem plice, tan to  in 
teoria  com e in p ratica  : esso consiste n e ll’in viare  la  pressione d el carter 
n el serbatoio  erm etico, in  m odo d a  form åre la  m iscela n el m otore. Con 
l’aum ento del regim e d i rotazione, autom aticam en te  aum entan o g li im- 
pulsi nel serbatoio, in  m odo che non si possano verificare p erd ite  d i a lim en
tazione. Q uesto sistem a perm ette la  regolazione del m oto re a  terra  sul 
regim e m assim o, con la  certezza  che questo regim e verrå  m an tenuto in 
volo  : il prim o giro sarå  uguale a l l ’u ltim o , od a  q ualsiasi a ltro  d uran te il 
v o lo  !

I l con d otto  di com unicazione d ella  pressione fu  p ia zza to  d irettam en te  
sul tap po del carter, servendosi d ella  v a lv o la  ro ta tiv a  per com andare l ’aper- 
tu ra  e chiusura. I l m om ento ideale  per l ’ap ertu ra  d i questo  con d otto  di 
pressione sem bro essere quello in  cu i la  v a lv o la  ro ta tiv a  ch iu deva  il ven tu ri 
del carburatore : cio si traduce in  un progressivo aum ento d i pressione se
gu ito  da u n a im p ro vvisa  interruzione.

I l m io sistem a con sisteva  in  u n a v ite  a  testa  conica che v en iv a  in n estata  
nel tap po del carter d alla  parte  in tern a, e b lo cca ta  estem am en te con  dado 
e controdado. Da v ite  ě fo ra ta  in  lu n gh ezza, con una p u n ta  del d iam etro 
di mm. 1,5.

I l serbatoio  fu  costru ito  in base a lle  esigenze del m otore e d i questo 
dispositivo. De sue dim ensioni furono d eterm in ate in  b ase  alio  sp azio  di- 
sponibile, in v er itå  non eccessivo ; m a il sistem a a  pressione garan tisce una 
d u rata  d i funzionam ento n otevolm en te m aggiore, per cu i é fu ori d i luogo 
la  preoccupazione del q u a n tita tiv e  d i m iscela che sarå possibile in stallare.
11 fa tto re  da tenere in m aggiore considerazione é quello  c o stru ttiv o  ; dato  
che la  ten u ta  d eve  essere perfetta , in q ualsiasi m om ento ed  in  qualsiasi 
condizione. M ateriale d a  im piegare é la  lam iera  d i o tto n e  d a  3/10, con  le 
giunzioni a  doppia p iegatu ra  e accu ratam en te  sa ld ate . D e v e  essere collau- 
d ato  sotto  acqu a  con u n a pressione d i cinque libbre, p er essere ce rti che 
non vengano a prodursi delle p erdite. I l tu b e tto  che p o rta  il com bustib ile  
a l m otore d eve  essere collocato ad  %  d alla  p arte  posteriore in  a v a n ti e 
ad  Yi dal basso. O ccorrono due tu b i per il  passaggio d e ll’a ria  : uno p er dar 
sfogo a ll’aria  m entre si riem pie il serbato io  ed  u n ’a ltro  per il  passaggio  della  
com pressione di carter. I l prim o v a  posto piii in  a lto  che possibile, con giun to 
a l serbatoio in m aniera p erfetta , e d eve  essere m unito d i un  d isp ositivo  
che ne perm etta  la  chiusura em etica. I l  tu bo  d i pressione in vece  d eve  essere 
p iazzato  nella  p arte  anteriore con lo  sbocco contro la  fa ccia  in tern a del 
serbatoio  risp etto  a l senso di rotazione. D a congiunzione a lia  presa del m o 
tore v a  e ffe ttu ata  con un  tu b etto  d i neoprene d i o ttim a  q u a litå , m entre 
tu tte  le giun ture van n o  com p letate con leg a tu ra  d i filo d i ferro o d i ram e 
per annullare ogni possib ilitå  d i p erd ita . N ella  esecuzione d i questo  lavoro 
é necessaria la  m assim a atten zion e, né b isogna m ai stan carsi d al collau- 
dare la  ten u ta .
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L a  m essa  a  pun to .

II procedim ento da seguire per la  m essa in opera ě il segueute : si riem - 
pia  il serbatoio  a ttraverso  il tu b o  d i a lim en tazion e (quello d ie  v a  a l car- 
b uratore, per intenderci) m antenendo n atu ralm en te  ap erto  lo sfogo del- 
l ’aria. Chiudere quindi questo  tu b o  e innestare il co n d o tto  m iscela a l car- 
b uratore, con le  so lite  legature.

P e r  la  m essa in m oto, aprire lo spillo  del carb uratore d i un giro sol- 
tan  to, fa r  aspirare ed avviare. col solito  sistem a ; regolare quindi ac'cura- 
tam en te la  carburazione. Ě  im portante non d im enticare che ora tu tte  le 
operazioni van n o e ffettu ate  varian do  l ’apertura  del ven tu ri con m ezzo 
giro  d i sp illo  quando prim a ne occorreva  uno. Io  m etto  in  m oto sem pře a 
m ano i m iei m otori con questo sistem a con  l ’a lim entazione in pressione ě 
facile  in golfarli. T u tta v ia  anche con uno sta rter si pub effettu are la  messa 
in m oto, m a a  questo  scopo é consigliabile far prendere velo citå  a l m otore 
con spillo  com pletam ente chiuso, ed  aprirlo  lentam ente fino ad  a vere  i prim i 
scoppi. U n a v o lta  regolato  il m otore su l regim e m assim o, avrem o la  certezza  
che questo regim e verrå m an tenuto fino a d  esaurim ento d ella  m iscela. B  
se sa rå  necessario m odificare l ’ap ertu ra  durante i l  funzionam ento, ció ě 
segno che qualche p erd ita  si s ta  verificando, che l ’im pian to  non ě perfetto. 
A tten zion e, dunque a lia  esecuzione del lavoro. I  d ife tti van n o ricercati 
e corretti prim a d i iu iziare le  prove d i vo lo .

U n a  v o lta  in v o lo  i l  m otore pren derå il num ero usuale d i g i r i ; se la 
carburazione é ricca , a lla  fine del funzionam ento si n oterå una scarsa af- 
fluenza d i m iscela, a ltrim en ti i l  v o lo  sarå sem pře uguale. S arå  necessario 
badare a  non m ettere in m oto il m otore a  m ano con il carb uratore tropp o 
chiuso ; ě consigliabile la  p arten za  norm ale con regolazione successiva. 
U na v o lta  tro v ato  questo p un to, il m otore funzionerå sem pře cosi, senza 
che le  condizioni atm osferiche o d i luogo possano influire m inim am ente.

V arii am ici hanno a d o tta to  questo  sistem a, e le opinioni sono varie.
0  p iace m olto, oppure credono che sia  roba da « p iv e l l i». Mi sono pero reso 
conto che i prim i sono coloro i q u ali hanno una certa  cura per le proprie 
costruzioni, che lavorano con m inuziosa a tten zion e ; g 'i  a ltri qu elli che non 
hanno m olti scrup oli, e per essi questo sistem a non é certo  indicato.

E sp e r im e n ti su l vo lo  d e l m ode llo .

F in  q u i abb iam o p ariato  di inn ovazion i nel p rogetto  e nella  parte  mec- 
canica ; m a per ottenere risu lta ti n o tevo li é necessario fa r  vo lare ottim a- 
m ente il  m odello.

Ua prim a cosa che m i v ien e  in m ente é il sistem a di d ecollo . N ella  n o
stra  c ittå  non siam o tan to  fo rtu n a ti d a  possedere delle p iste  d i vo lo  levi- 
gatissim e (fa proprio a l caso nostro ! N .d.r.) e la  m aggior p arte  delle nostre 
gare si svolge in  p iccoli aeroporti o in  a ltr i luoghi d i fortu n a. I l  terreno ě 
generalm ente irregolare, rendendo i decolli spesso problem atici. Ϊ5 quindi 
necessario curare so p ratu tto  la  costruzione del carrellino d i decollo  nonché 
il sistem a d i decollo. N oi poniam o i l  m odello in m odo che il ven to  spinga 
sul fianco, prem endo verso l ’estem o  del circolo, perm ettendoci d i tenere 
so tto  controllo il  m odello per circa  m ezzo giro, prim a d i a v e r  a  che fare 
con  i l  ven to . In  cam pi partieolarm en te irregolari abb iam o im piegato una 
striseia  d i m asonite lunga circa  m. 2,40 ; in questo spazio, generalm ente, si 
d ecolla  bene. C i sono anche m olti carrellin i partieolarm en te ben  stu d iati 
p er d ecolli su  terreni aspri, m a, escludendo quello costruito  da T o n y  Grish,
1 r isu lta ti sono s ta ti sem pře incerri.

A ttu alm en te , prim a d i andare ad  una gara  o ad  una p rova, sono solito 
co llau dare  i l  m otore fuori d el m odello . P er esperienza ho n o ta to  che il M c 
C o y  60 con  u n a e lica  22,5 X  30 (Tornado) d eve  dare 13.500 g iri alm eno se 
si in tend e raggiungere le  150 m iglia. A  regim e inferiore é in u tile  sperare di 
ottenere q u ella  velocitå.

S i p on ga qu ind i i l  m otore su l m odello, e si con trolli che il funzionam ento 
sia  p erfetto , sen za perdite. O sservando tu tti q u esti accorgim enti e m an
tenendo i l  m oto re a l m assim o regim e fino ad esaurim ento del carburante, 
sono certo  d i a v e r  g iå  fa tto  un  gran  passo a va n ti.

P e r  co llau dare il m odello m i sono servito  spesso del 20 e  30 lancio delle 
gare, generalm ente sostituendo le  eliche. A nche se i  r isu lta ti non sono s ta ti 
sem pře soddisfacen ti, pure si sono dim os tra ti m olto  interessanti. P ro va i per

esem pio im a Torn ad o 22,5 X  32,5 con il m otore a  12.000 giri a  te r r a :  la  
velo c itå  scese d i 5 m iglia . T a g lia i le p a le  p er giungere a  13,500 g iri, ed  eb bi 
un buon aum ento. U n a T o rn ado com une 22,5 X  27,5 m i diede 5 m iglia  in 
m e n o ; una R ev-U p  22,5 X  32,5 a  p a la  ap p en a piu  larga, d iede risu lta to  
analogo. N e  dedussi che un  aum ento del regim e d i rotazione non d a v a  una 
velo c itå  m aggiore. I l  segreto era n e ll’ottenere  un regim e m aggiore conser- 
van do la  stessa elica.

Com e m iscela ho usato  un tip o  preparato- in  piccole  q u an titå  d a  una 
d itta  locale. Contiene u n ’a lta  pereentuale d i n itrom etan o (50% ) e perm ette 
un funzionam ento con riscaldam ento m inore. Col cam bio d i stagion e m i 
accorsi che l ’olio casto r n atu ra le  riscald ava  n o tevolm en te ; m i decisi a llora  
a  so stitu irlo  con quello  sin tetico , che ora adopero correntem ente in ogni 
periodo, senza rieavarn e aleun danno.

I l  m otore da m e im piegato  ě stató  un  M C C O Y  60 serie 20, né a leuna 
m odifica d i p ro getto  fu  a p p o rtata  a l m oto re ; v a lv o la , carburatore, ra p 
p orto  d i com pressione com une. M a aleun i rito cch i furono d a  m e ap p o rtati 
a lla  co stru z io n e ; ciö apre un  cam po com pletam ente nu ovo, n el q u ale c i si 
puo espandere ed  apprendere un  gran  num ero d i cose n u ove ed u tili. U na 
v o lta  in tro d o tta  q u esta  « ten den za a lla  m odifica » n el v o lo  d i v elo citå , si 
pub considerare questo  com e upo spo rt com p lete, p aragon abile  a ll ’autom o- 
bilism o ed a  qualsiasi a ltro  sp o rt veloce.

Ue modifiche* ap p o rta te  sono sta te  d i scarsa  e n t i t å ; tu tta v ia  h o  otte- 
n u to  un  piccolo inerem ento d i p oten za. A n z itu tto  con trollai se l ’allinea- 
m ento del m otore fosse pefl^ tto , per e v ita re  even tu alm en te  qualche p ic
colo a ttr ito . F e c i anch e un  te n ta tivo  d i b ilan ciare  m eglio i l  m otore : i r i
su lta ti furono un  p o ’ vagh i, d a ta  la  d elicatezza  d el lavo ro  e la  necessitå 
d i usare stru m en ti d i a lta  precisione. T r o v a i anch e un  pistone che an d ava  
m eglio n el cilindro, dopo a v e m e  co n tro llati m o lti con  u n  calibro. C ontrollai 
anch e tu tte  le  a ltre  p a rti, p er assicurarm i che lavorassero senza i l  m inim o 
a ttr ito . S o stitu ii i cu scin etti, ch e  m i sem bravan o un  p o ’ le g a ti e, p er ter- 
m inare, la v a i accuratam en te  il  m otore.

iSuggerim enti.

Personalm ente, credo che la  differenza fra  l ’aerom odellista  com une e 
quello che o ttien e dei p rim ati s ta  nella  precisione, n e lla  ricerca d ella  perfe- 
zione assoluta. M e ne sono reso conto perché ogni v o lta  che considero qual- 
cosa «a b b astan za  b u o n o » ven go ad in con trare successivam ente d iffico ltå  
di vario  genere.

Penso che se ognuno d i noi si concentrasse in  u n a  d eterm in ata  cate- 
goria  o su un  d eterm in ato  tip o  d i m odello fino a  raggiungere u n a realizza- 
zione scevra  d i errori, potreb b e certam en te ottenere  delle velo c itå  n o tevo l
m ente elevate . Q uesto é alm eno i l  nrio parere.

E cco  un elenco degli accorgim enti che b isogna usare ogni v o lta  prim a 
di una p rova  :

1) Controllare il  m otore ed assicurarsi che non v i  siano p a rti guaste. 
Controllare la  v a lv o la  ro ta tiv a  ed  assicurarsi che d ia  la  g iu sta  ap ertu ra:

2) Controllare la  g low  e cam biarla  ogni 3 v o l i ; piú spesso se ne
cessario.

3) B adare  che il m otore sia perfettam en te  pu lito .

4) Controllare l ’equilibrazione d e ll’e lica, nonché l ’o g iv a  ; il piu p ic
colo disassam ento pub causare v ibrazio n i e  perd ite  d i potenza.

5) Controllare e rip ulire  il  serbatoio  d ella  m iscela, assicurandosi 
su lla  ten uta.

6) P ulire bene il  proprio m odello : sarå  sem pře van tagg io so  luci- 
darlo  accuratam en te.

7) F issare sa ld am en te m otore e serbatoio, b adan do che le v it i non 
possano allen tarsi.

8) R evision are il sistem a d i com ando, b adan do che esso agisca  dol- 
cem ente. Controllare accuratam en te  i cavi.

9) M ontare i l  m odello e  b ad are che tu tte  le  p a rti siano co m p leta
m ente a  posto.

10) E ffe ttu are  qualch e rip arazione su b ito  dopo a v v en u to  il darm o, 
p rim a che possa p en etrarv i l ’o lio. In  caso d i urgen za, sarå  d i gran de a iuto  
del n astro  adesivo d i cellu loide.

HARO LD  DE BO LT

In questo  p rim o  n u m ero  del 1951 d esid eriam o  au g u rare  ogni bene 
ai nostri le tto ri. A u gu riam o  a  tu tti  buona salu te  e  p ro sp erita  in un 
m ondo m eno fero ce  di quello nel quale siam o  vissuti fino ad oggi. 
A u gu riam o anche che l 'a ttiv ita  m od ellistica dia a  tu tti co lo ro  che la 
p ratican o  le m igliori soddisfazioni e a  chi pub a iu ta re  lo sviluppo del 
m odellism o di essere  illum inato sulla sua im p o rtan za .
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Notevole il numero dei concorrenti : la coppia Castelbarco-Fanoli 
migliora il record assoluto italiano alia media di Km ora 115,755 
su base I Km. - Penna, col suo motore, al 2'> posto nella classe <,C>

Dal nostro inviato Giampiero Janni

I n ostri dubbi circa la rap id itá  di messa in 
m oto  d elle  niacehine sono scom parsi quando 
abbiam o v isto  in funzione g li starters e le ttr ic i; 
il ru llo  a cam era ď a r ia , di grande d iam etro, il 
eam bio d i velo c itá  e la  p oten za  del m otore im- 
piegato perm ettevan o una rapida partenza. 
Per i tip i « g low  » g li starters erano a ltresi mu- 
n iti di grup po trasform atore fornente i 2 V olts 
necessari per il riscaldam ento d ella  spiralina, 
elim iiiando cosi 1’inconveniente di doversi por- 
tare d ietro la  propria  b atte ria  con tu tte  le noie 
che potevan o seguirne.

I la n d , su b ito  dopo l ’ap ertu ra, si sono susse- 
g u iti con ritm o intenso. I padroni di casa  (par- 
liam o d ella  squadra E N A L  d e ll’« A lfa  Rom eo >») 
erano degnam ente rappresentati nella classe« B » 
da una tem ibile serie di riproduzioni m ontate 
daH’o ttim o  <« T esta  Rossa », accensione a  glow- 
plug. D obbiam o a questo punto rilevare la n ote
vole  prestazione fornita  da questo  m otore, 
n ettam en te im postosi nella classe B , sia  per 
potenza che per regolaritå  nel funzionam ento. 
Il v incito re della  eategon a, l ’anconitano Piero 
Casanova, con la m acchina C .P .5  (pubblicata  
nel n. 33 di q uesta rivista), m on tava  appunto 
questo m otore, ed ha dim ostrato  una regolaritå 
veram ente eccezionale. A n cora un elogio par- 
ticolare a l costruttore, che i n ostri letto ri g ia  
ben conoscono, per le p artico lari q u alitå  della 
sua v ettu ra , d im ostratasi stabilissim a e veloce 
in tu tte  le prove ; il m olleggio a  m o te  indipen- 
denti ha n otevolm en te con tribu ito  a lla  afferm a- 
zione del bravo  Casanova.

Franco Conte ha presentato in q u esta  cate- 
goria  una « V icto ry  » rossa, m ontata  d al « Doo- 
ling 29 », ed a lui v a  il m erito della  p rova  e della 
m acchina piii veloce. P erd u ta  la  prim a p rova 
per in cidenti ban ali, nella seconda e n ella  terza 
segna v a  rispettivam en te km /ora 70,108 e 72,874; 
tu tta v ia , dato  il sistem a a punteggio  d ella  clas- 
sifica, la  v itto r ia  era a lu i preclusa.

K lia  B en aglio , d ell’E N A L  A lfa  Rom eo, con 
m otore «T esta  R o s s a » ha e ffe ttu ato  un ten- 
ta tiv o  di prim ato d i dura ta, riuscendo a com- 
piere ben 168 giri di pista  : m a la  m edia ed il 
percorso sono sta ti inferiori a qu elli da lui stesso 
g iå  rea lizzati nella  prova analoga  effettu ata  
nella g ara  di lv rea .

U n carosello  in fern a le

Passando ai «grossi c a l ib r i» veniam o al la 
parte ·< g ia lla  »> della  com petizione, quella  che 
piu vo lte  ha fa tto  tratten ere il respiro a concor
renti ed a pubblico. A bbiam o v isto  dei p iccoli 
bolidi, auten tiche eariche esplosive, sfrecciare 
vertiginosam ente su lla  p ista , con m otori ur- 
lanti a  regim i a ltissim i, sprizzando scin tille  ogni 
v o lta  che il p attin o  posteriore to ceava  il suolo.

U scendo d al salone d ell’« A lfa  R om eo », quella  
sera, avrem m o giurato di non voler piú vedere, 
alm eno per un mese, un m odello di autom obile, 
e tan to  m eno di sentirlo funzionare. U scivam o 
da una specie di bolgia  infernale con la  diffe- 
renza che, m entre frastuon o, fum o ed esalazioni 
venefiche abbondavano, la  tem p eratu ra  era 
t u t ťa lt r o  che roven  te. F u o ri era  n otte  da un 
pezzo-; a pieni polm oni abb iam o respirato la 
prim a b o ccata  di q u elF aria  fred d a e nebbiosa, 
m a pura. In  testa  il  sangue c i m arte lla va  vio- 
lentem ente, le  nostre idee p u zzavan o di gas 
com busti, e non desideravam o a ltro  che un letto  
ed una buona dorm ita.

Poi, a l m attind, abbiam o com inciato  con a l
tro  spirito  a riordinare le  n ostre scom binatis- 
sim e idee ed a  trarre le conclusioni su cio che 
a veva m o  v isto  in qu ella  m icid ia le  co m p eti
zione. S i é form ata  in noi la  convinzione che 
q u esta  g a ra  sia s ta ta  una ch iarificazione su lla  
situazion e d e ll’autom odellism o n a z io n a le ; le 
considerazioni che ne abbiam o tra tte  sono m olto 
piu o ttim istich e di qu an to  ognuno p otrebbe im- 
m aginare, e ci indueono a ritenere che gli sforzi 
ed i sacrilici com piuti fino a  questo  m om ento, 
per la  form azione e per lo sv ilu p p o delle co- 
stru zion i autom odellistiche, non siano sta ti van i.

U  or g a n i zzazione
G u stavo  Clerici, * l ’in fa ticab ile  organizzatore 

d ella  gara e strenuo sostenitore d e ll’autom odel-

lism o presso gli organi 
che dovrebbero diretta- 
n ien le appoggiarlo, pur 
avendo tro v ato  in M ilano 
1111 am biente fertile  e 
ricco di possibilitii, ha 
sap u to  dar luogo ad  una 
com petizione piena di 
v ita , di m ovim ento, una 
com petizione che ha emo- 
zionato ed appassionato 
non so ltan to  i m odellisti, 
m a anche, e profonda- 
m eute, il pubblico  e le 
personalita che v i hanno 
assistito.

O rgan izzaziouc im pec- 
c a b i le : degna del resto 
del num ero e d ella  q u a 
n ta dei concorrenti chc 
vi lianno preso parte. 
t 'n  salone gentilm ente 
concesso d al la S ocieta  
« A lfa  Romeo« c s ta to  
il luogo di svolgim ento 
delle prove. Il crono- 
m etraggio elettrico  ha 
sod d isfatto  in pieno ; 

non měno ap p rezzati sono sta ti gli a vv ia to ri 
elettrici,^con eam bio velo citá  c rullo pneum atico, 
che hanno n o tevolm en te fa c ilita to  ed a b b re 
v ia te  le operazioni d i^m essa in m oto. A nim i- 
ra ta  la  recinzione d ella  p ista  con b alle  di paglia  
(facevano proprio credere di trovarci a  M onza !) 
che avrebbero  p ro tetto  pubblico e concorrenti 
d a  un cven tu ale  incidente. Gli uom ini del ser- 
v izio  di sorveglian za  d ell’« A lfa  Rom eo « hanno 
valid am en te  con trib u ito  a l m antenim ento del- 
l ’ordine atto rn o  a i b o x .

La gara

I l concorso di eleganza a ve va  inizio a lle  ore 9 
del 29 o ttobre, nel salone d e ll’« A lfa  R om eo » in 
v ia  G a ttam elata , so tto  la  luce d ei proiettori 
d ella  « IN CO M  », che g irav a  aleune scene, fra 
i lam pi dei foto-reporters. Sem brava d i trovarsi 
in  un teatro di posa. L e  m acehine erano schie- 
ra te  a  sem icerchio su lla  p ista , m en tre i giudici 
le  passa vano in rassegna. attribu en do i pun- 
teggi. Com pito arduo, a  nostro a v v iso , scegliere 
la  m acchina piu b ella , tan te  erano le costru- 
zioni perfettam en tc cu rate  c  finite, tan te  le 
v ettu re  di linee veram ente arm oniose.

D opo circa  u n ’ora, le m acehine sono sta te  
r itira te  ed hanno a v u to  inizio le gare. Presente 
un pubblico  num eroso, che con applau si scro- 
scian ti ha piu vö lte  d im ostrato  il proprio cn- 
tusiasm o per la m an ifestazion c.

A Milano, il 29 oilobre 1950

DELLA GARA AUTOMODELL I ST I CA

IEMI0 MILANO
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In  questo carosello infernale si 0 d istinta 
particolarm en te la  m acchina del Conte di Castel- 
barco-F an oli, telaio  e m otore orig in ali « Doo- 
l i n g ». L a  p ro va  m igliore h a  d ato  una m edia 
di 115,755  km /orari, 111a tu tti i presenti sono 
s ta ti d ’accordo n el ritenere che g li u ltim i giri 
siano s ta ti com piu ti a  velo citå  deH’ordine dei 
125 orari, quando la  m acchina era com pleta- 
rnente lan čiata  ed il m otore en trato  nella  m igliore 
carburazione. Ouella p iccola  v ettu ra  v o la v a : 
sem brava che dovesse scoppiare da un m om ento 
a l l ’a ltro  ! E d  il « D ooling 61 » ha dato  cliiara 
d im ostrazione d ella  sua strapoten za.

N on  da meno é sta ta  pero la m acchina della 
equipe Clerici-Ferrari (m ontata da m otore Me 
C o y 60) di ottim a  concezione ed im peccabile 
esecuzione. Trasm issione a cinghia, frizione cen
trifu ga  conica posta  su ll’asse - ruote ed agente 
sul grup po m otore, eutram be le ruote m otrici. 
P er la  m aggiore regolaritá, e pur non possedendo 
un m otore u rlan te  com e qu ello  della  m acchina 
di Castelbarco, questa v ettu ra  si é im posta 
vincendo la  propria catego ria  c$segnando nelič 
tre  prove risp ettivam en te  km /ora io2 ,S/o - 
113,200 - 113 ,2 0 7 ; la  diťferenza dei risultati, 
tenendo conto delle m aggiori possib ilitå  della 
«D o o lin g » v a  a ttr ib u ita  a l fa tto  che questa 
m acchina era sta ta  p rogettata  per correre sulle 
piste am ericane, levigatissim e, lu cid ate a spec- 
chio, c non su un fondo di m atton ellc, cu i invece 
era piu  idonea quella  di Clerici, o ttim am ente 
m olleggiata  e quindi do ta ta  di una m igliore 
aderenza.

U a tterm a zio n e  d i P en n a .

In  q u esta  inondazione di m otori am ericani 
il torinese Penna, giä piu vo lte  afferm atosi, ha 
co lto  un  n uovo b rillan te  succcsso, piazzandosi 
a l 20 p osto con la  sua m acchina ed il suo m otore, 
il  ·< P enna 10». S i tra tta  del m otore di costru- 
zione personale che ha retto  m agniiicam ente il 
confronto d ei p iu  tem ibili e poderosi a vversari 
d ’o ltre  oceano ; la  m acchina, gia v in c;trice della 
g a ra  d i Iv re a , é p ro vved u ta  di frizione cen tri
fu g a  e differenziale, costruzione intern m ente 
m eta llica , m olleggio a ruote iudipendeuti. E cco 
u n ’a ltra  v ettu ra  che in corsa ha d im ostrato 
u n ’ottim a  ten u ta  di strada. V elocitå  realizzate

nelle tre  prove, risp ettivam en te : km /ora 103 -
85,300 - 100,756.

S i puö alferm are che q uesta gara  h a  segnato 
decisam ente la  line del m otore ad autoaccen- 
sione, alm eno per ciö che riguarda la  sua ado- 
zione nel cam po autom odellistico. E  sol tan  to l ’af- 
ferm azione di Penna ci tra ttie n e  dal d ire che, 
per i m odelli d i autom obili, classe «C », i nostri 
eostru ttori debbono attin gere  so ltan to  su l mer- 
cato  am erieano. N ella  classe «< B  >», in vece, il 
«T esta  R o s s a » ha offerto u n ’ottim a  d im ostra
zione delle proprie q u alitå , sicura prom essa di 
b rillan ti r isu lta ti futuri.

Iya « D ooling 61 » di Castelbarco-F an oli ha 
eseguito  la  seconda p rova nel tardo pom eriggio, 
e la  terzn a  sera, quando nel salone erano sta te  
g iå  accese le luci. E  sta ta  una scena che difficil- 
m ente potrem o dim enticare. Come non potrem o 
d im en ticare i fasci di scin tille  che qu ella  m ac-

chiua sp rigion ava, 1’urlo altissim o sem pře ere- 
scentc che d al m ininio di p arten za  sa liv a  a 
regim i iperbolici, per eulm inare nello « strillo  » 
finale.

L a  m acchina che ha chiuso la  com petizione 
c  sta ta  q u ella  di Clerici-Ferrari, con  la  terza  
p r o v a ; ed anche per q uesta m acchina abbiam o 
a v u to  m odo di osservare com e g li u ltim i giri 
siano sta ti e ffettu ati a  velo citå  notevolissim a. 
E  com unque indiseusso che q u esta  m acch in a, 
per orig in alita  e razio n alitå  di costruzione, abb ia  
pienam ente m eritato  la  v itto r ia .

O ttim a prestazione, é doveroso dirlo, hanno 
fo m ito  le nuovissim e gom m e prodotte  d alla  « P i
relli » ap p ositam en te  per gli aU tom odellisti. Si 
tr a tta  di gom m e a  sezione eava, nel cui interno 
v ien e in serito  un disco a  « T » in  a llu m in io ; 
1’ancoraggio  é co m p letato  da due dischi esterni 
che stringono tu tto  il com plesso, assicurando

Nella pagina di fronte : Ě  notte. Giorgio Ferrari sta lanciando il modello di Clerici, per Tultima prova. 
In alto : I/ing. Mancini di Ivrea al banco ; Franco Conte di Torino sta agganciando la sua « Victory » con 
motore Dooling 29 . In basso: La giuria al lavoro. Da sinistra: Sig. Teickmann (cronom etrista); Ing. Cle
rici (Commissario Sportivo) : Sig. Zerri (cronometrista) ; Sig. Dal Seno (speaker) ; Sig. Clerici (Organizza- 
tore) : Conte Lurani (Presidente) : Conte Castelbarco (Commissario sportivo) ;  X X  (intruso) ; Sig. Mozzarini 
(segretario) ; Sig. Calderoni (Alfa Romeo, addetto impianti) ; Dott. Mugnai (Membro della Giuria).
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C L A S S I F I C H E

l ’in d eform ab ilitå  assoluta d ella  ru o ta. I l fa tto  
che q u esta  ru o ta  sia  in tem am en te  vu o ta , a  c a 
m era ď a r ia , contribuisce, o ltre  ad  assicurare 
un bu on  m olleggio, a  ridurre n otevólm ente 
l ’espansione cen trifu ga, grazie  a l dim inuito 
peso d ella  m assa ro tan te. R in graziam o la D itta  
« P ir e l l i» p er il suo p artico lare  interessam ento 
in u n a questione cosi d e licata  p er l ’autom odel- 
lista  com e é q u ella  delle ruote, si d a  far spe- 
rare in  un  sensibile m iglioram ento d ella  tecn ica  
c o stru ttiv a  e dei risu lta ti pratici.

P er concludere ricordiam o che la  equipe 
Castelbarco-Fanoli, ottenendo la  p ro va  mi- 
glio re nella classe « C » ha anche abbassato  il 
record italian o  assoluto, su base r km ., dete- 
n u to  fin a llora d a F o re n zo  P en n a con km / ora 102.

N o tevo le  é sta to  l ’interessaniento dei d iri
gen ti d ella  C .S .A .I ., d e ll’A utom obile  Club d ’lta -  
lia , d e ll’A lfa  R om eo ed anche d i a lcu n i au- 
ten tic i assi d el v o lan te  che con v iv a  atten zion e
hanno assistito  a lia  com petizione. F a  sensa-
zione generale ě ch e il nostro autom odellism o 

a b b ia  tro v ato  la  sua strada, 
e che lo a tten d a  finalm ente 
un grande avven ire. U u 
sincero ringraziam ento infine 
a  q u an ti, E n ti e persone, 
hanno contribuito  a lia  orga- 
n izzazione di q u esta  bellissi- 
m a m anifestazione : un rin 
graziam ento particolare al- 
l ’A u tom o bile  Club M ilano, 
a lia  C .S .A .I. ed a ll ’A lfa  R o 
m eo, da parte di tu tt i  gli 
autom odellisti italian i.

G IAM PIERO  JA N N I

In alto : A premiazione av- 
venuta. concorrenti ed orga- 
nizzatori nella posa di rito, 
Ira macchine e troiei. A si
nistra : Giorgio Ferrari, con- 
dnttore della macchina di 
Clerici mostra estatico la 
velocitá ragginnta nella s&- 
conda prova.

M odellism o si co n g ra-  
tu la  con gli organizza- 
to ri e  con i co n co rren 
ti del Gran P rem io  
M ilan o ; ringrazia  p ar-  
tico larm en te  le D itte  
e  gli Enti ch e  hanno  
o fferto  il loro  appoggio

C lasse C (10 cm c .)

i°. Cl e r ic i-F e r r a r i  (punti 1000) M ilano A .M . 
S .C .I. m otore M e Coy 60, velo citå  p rova  
m igliore km /h 113,207.

20. P e n n a  F o r e n zo  (punti 925) Torino Cif 
F in g o tto , m otore Penna 10, velo c itå  p ro v a  
m igliore km /h 109,756.'

3°. Ca s t e l b a r c o -F a n o l i  (punti 625) M ilano 
A .M .S .C .I., m otore D ooling 61, velocitå  
p ro va  m igliore km /h 115,755.

4°. Ca r u g a t i  V it a l ia n o  (punti 484) M ilano 
A .M .S .C .I., m otore M ac C o y 60, velocitå  
p ro va  m igliore km/h 85,714.

5°. V a l l in o t t o  (punti 391) Torin o A erop iccola , 
m otore P an tera  ro, velocitå  p ro va  m igliore 
km /h 79,470.

6». BiN D i Ma r io  (p. 311) Iv re a  O liv etti, m otore 
P an tera  10, ve l. p ro va  m igl. km /h 77,753.

7°. P r a m a g g io r e  M a r io  (p. 251) Torino Cif 
F in g o tto , m ot. E lia  10, vel, p ro va  m igliore 
km /h 79,295.

8°. M o n d a n i  E r m e n e g il d o  (p. 180) M ilano
E n a l A lfa  R om eo, m otore M ac C o y 60, vel. 
p ro va  m igl. km /h 84, 112.

9°. M a n c in i  F il ip p o  (p. 123) Iv re a  A .M .S .C .I., 
m ot. O sam  G. B . 17, ve l. p ro va  m igl. 
km /h 54,711·

10°. B o n e t t o  E m il io  (p. 117) M ilano E n al
A lfa  R om eo, m ot. Osam  G. B . 17, vel. 
p ro va  m igl. km /h 52,785. 

i i °. Cl e r ic i-Cr u c it t i  (p. 40) M ilano A .M .S .C .I ., 
m ot. M ovo D . 10, vel. p ro va  m igl. km /h. 
60, 606.

C lasse B  (5  cm c .)

i°  Ca s a n o v a  P ie t r o  (punti 925) A n con a iso
la te , m otore T e sta  R ossa, velo citå  prova 
m igliore km /h 67,164.

20 Co n t e  F r a n c o  (punti 800) Torino A ero 
piccola, m otore D ooling 29, velo citá  p rova 
m igliore km /h 72,874.

3°. B o r d ig n o n  A b r a m o  (punti 563) M ilano 
A .M .S .C .I., m otore T esta  R ossa, velocitá  
p rova  m igliore km /h 62,717.

4°. B e n a g l io  E l ia  (punti 442) M ilano E n al 
A lfa  R om eo, m otore T e sta  R ossa, velo citå  
p ro va  m igliore km . /h 61,538.

5» B r ia n z o l i  A c h il l e  (punti 391) M ilano 
A .M .S .C .I ., m otore T e sta  R ossa, velo c itå  
p ro va  m igliore km /h 57,877.

6». B e n a g l io  B a t t is t a  (punti 349) M ilano 
E n a l A lfa  R om eo, m otore T e sta  R ossa, 
velo citå  p ro va  m igliore km /h 58,727.

7°. G itja R is t o r i  (punti 300) F iren ze  iso late, 
m otore To rp ed o 29, velo c itå  p ro va  m i
gliore km /h 69,902.

8°. CiRANi Giu s e p p e  (punti 278) M ilano A . M. 
S .C .I ., m otore M ac Coy 19, v e lo c itå  p rova  
m igliore km /h 61,749.

9°. B o n e t t o  E m il io  (punti 53) M ilano E n al 
A lfa  R om eo, m otore T e sta  R ossa, v e lo 
c itå  p ro va  m igliore km /h 54,216.

F a  C O P P A  A U T O M O B IF E  C F U B  D ’lT A F I A , 
challenge b iennale, é s ta ta  v in ta  d a  Ca s a 
n o v a  per la  v itto r ia  nella  classe B .

F a  C O P P A  M A R T I N E F F I  d e ll’A U T O M O B IF E  
C F U B  D I  M IF A N O , ch allen ge biennale, 
é sta ta  v in ta  d a ll’A .M .S .C .I. M ilano, per la  
v itto r ia  nella  classe C.

F a  C O P P A  F A N C I A  ě sta ta  v in ta  d a  F r a n co  
Co n t e , p er la  p ro va  piu veloce  n ella  classe B.

F a  C O P P A  C IR C O F O  F A V O R A T O R I  «A F F A  
R O M E O », é s ta ta  v in ta  da Ca s t e l b a r c o - 
F a n o l i  p er la  p ro va  piu veloce n e lla  classe C.

F a  C O P P A  A .S .A .I .,  p er il Concorso d ’E leganza. 
i  s ta ta  a ttr ib u ita  a  B r u n o  B e n a z z j ,
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L’AUTOMODELLO DI L. PENNA
2° CLASSIFICATO AL GRAN PREMIO MILANO

M i accingo a  presentare l ’autom odello  con cui 
m i sono classificatc secondo nella  com petizione 
m ilanese del 29 o tto b re  1950.

P ro g e tta to  n ell'in verno d e ll’anno in corso 
é di costruzione tu t t ’a ltro  che f a c i le : q uesta 
é la  ragione per cu i non ne presentiam o la  ta- 
v o la  co stru ttiv a . N ella  sua p rogettazion e, che 
h a  rich iesto  un periodo di tem po non indiffe
rente, da vecch io  appassionato di corse autorno-

bilistich e  ho cercato d i seguire i principi fou- 
d am entali delle vere m acchine d a  corsa. D a sem - 
p lic itå  é u n a ottim a  d ote  ; peró finché in  I ta lia  
non avrem o delle p iste  o ttim e, é sem pře conve- 
n iente cercare d i a vere  una m acchina ben  mol- 
leg g ia ta  ed a  punto.

I l telaio  é com pos to da due longheroni in 
tubo d ’acciaio  d i m m . 10 X  1 u n iti con  salda- 
tu ra  ad o tton e ad  elem enti d i lam iera sca to la ti. 
De sospensioni anteriori sono indipendenti a  due 
coppie d i b raccia  oscillan ti. Sospensioni p oste
riori tip o  D e D ion, m a con assale non rigido, 
bensi sn od ato  sia  a i m ozzi delle  ruote che a l 
centro, in  m odo d a  renderle in dipendenti. Il 
m olleggio é assicu rato  da due m olle a  spirále 
poggian ti su un b raccio  sporgente dal telaio  e 
su una base delle b ielle  in clin ate  che p ortan o il 
m ozzo con cuscinetto  a  sfere. P erfetta  é sta ta  
l ’aderenza o tte n u ta  con questo sistem a.

I l tip o  d i frizione a d o tta to  é quello a  piston- 
c i n i ; m a intendo a p p lica rv i un d isp ositivo  che 
ad  un d ato  num ero di giri b locca  il com plesso 
assicurando la presa d iretta . F rizion e ed in- 
gran aggi sono m on ta  ti  su  cuscin etto  a  sfere. 
Da trasm issione alle  ru ote a v v ie n e  con gruppo 
d ifferenziale norm ale ed a  sem iassi oscillan ti 
a  m ezzo di 4 gi un ti a  sféra che perm ettono 
una escursione di circa  10 m m . senza a ttr it i  di 
sorta.

Da carrozzeria  é in  a llum inio b a ttu to  ad  ele
m enti u n iti con r iv e tti o v it i, senza sa ld atu re. 
Il m otore, p ro getta to  nel ’4 i ,  finito n el *49, 
funziona d iscretam ente nel ’50 e spero m eglio 
nel *51.

Coloro che desiderassero u lteriori d ettag li 
possono scriverm i.

LO R EN Z O  PEN N A
V ia  Genova 16* - Torino

lidllllSlI!
Avrete risolto il princi

pale problema della vo- 
stra macchina da corsa se 
monterete i

che hanno permesso a 
Gustavo Clerici di vincere 
il I. Gran Premio Milano 
Automodelli alia media 
di 1 1 3  km/h.

Sono in vendita i diametri di 
mm. 90 e 100 ed in prepara- 
zione quelli di mm. 60, 70, 80

Rivolgetevi da MOYO - Milano - 
Via S. Spirito, 14 e richiedete il 

listino prezzi
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UN MOTOSCAFO 

SPERIMENTALE
II ínotoscafo d ie  presento e del 

tipo a tre pnuti e co stru ito  in  m a
niera da poterne cainbiare le earat- 
teristiehe rapidam ente a  seconda 
dei risu ltati o t t e n u t i; con questa 
com oditå  si lia  il v an tagg io  di non 
dover rifare uno o piu scali prim a 
d i ottenere buoni risu ltati.

In fa tt i iu questo scafo  posso spo- 
starc a va n ti o indie tro ;g li scarponi 
e cam b iain e  l ’incidenza, fino a  tro 
varne l ’esatta , o quasi, posizione ri- 
sp etto  a l baricentro e l ’assetto  in 
corsa del lo seafo.

C o stru ttivanien te non presenta 
nessuua difficoltå. I,o scafo  ě co
stru ito  con ordinate in assicella o 
com pensato di 4 111/m. a lleggerite 
il piů possibile, senza pero dimi- 
uuirne la resistenza, le ordinate 5- 
7-11 van n o piene, i liste lli in n u
m ero d i cinque sono d i sezione 4 X 4  
il blocchetto  di prua ě in  balsa.

T ra  le ordinate 5-6-7- il van o per 
il m otore ě form ato da due iiancate 
in com pensato*'da 1,5 a lle  q u ali si 
lissano due piastre pure in compen- 
sato  dello spessore d i 5 111/111 a lleg
gerite, form ante la  p arte  resistente 
per il m ontaggio, m ediante bul- 
loncini dei su ppo rti m otore in  pro- 
filato a  I* d i d urallum inio d a  3 m/m.

Il supporto p orta  elica  é in lamie- 
rino d ’ottone sp . 1,5 con boccola 
per l ’albero avén te  abbassam ento 
interno per il riem pim ento di grasso, 
p u re -il tubo nello scafo  con bron- 
zine p ian tate  a lle  estrem itå  verrå 
riem pito di grasso.

L ’albero dell’elica  é in acciaio  ca- 
lib rato  di diam etro 4 m/m.

Il fascianie é in com pensato da 
m m . i .  É  consigliabile, per la  mi- 
g lio r resistenza dello scafo, incol- 
lare su lle  giunzioni del fascianie 
negli spigoli per la  lun gh ezza  dello 
scafo  d ella  fe ttu ccia  di seta  o. cotone 
larg a  10 m/m.

G li scarponi sono in balsa  rinfor- 
z a ti su l lato  interno da com pensato 
da 3 m/m per i l  fissaggio con  lo scafo, 
ed  a ve n ti 9 fori eq uid istan ti del 
d iam etro 3 m /m . G li scarponi ven- 
gono fissati a llo  scafo  con  tre perni 
f ile tta ti alle estrem itå  ed a ttraver- 
santi lo scafo. L a  verniciatu ra  é in 
trasparen te a lla  n itro  e  sn ia lto  sin- 
tetico  in colore p e r . g li scarponi.

Cam biando il su ppo rto  d i poppa 
ed applicando uno snodino carda- 
nico si puo p o rtare  l ’asse d ell’elica 
orizzon tale. S u lla  coperta  in corri- 
spondénza delle ord in ate 2 e 10 
si lissano g li occhielli per i ca v i nelle 
prove a l pilone. I l m otore m on ta  to 
ě il n u ovo  B L L A  10 c. c. che ha dato 
finora ottim i risu ltati.

H o  cercato cosi di fare uno scafo 
che serva  per stu diare i d iversi com- 
p ortam en ti degli scafi e la  realizza- 
zione dei nostri p iccoli racers.

G IO V A N N I C U R SI
V ia  Po 2 7 - Torino
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MA TE RI ALI ED ATTREZZI
NELLE COSTRUZIONI NA VIM ODELLI S TICHE

Consideriam o innanzi tu tto  i m ateria li occorrenti per le nostre eostru- 
zioni e g li a ttrezzi per lavo rarli.

Iv’ingegnositå  e lo spirito  pratieo del m odellista p ro vetto  sono, a dir 
poco, m eravigliosi. Per lu i é superfiuo parlare di m ateriale. O gni cosa é 
u tile  per lu i ai suoi scopi. Con Candida sem plicitå  lo sen tirete  al'fermare, 
e b isogna crederlo, d i a ver tra tto  lo scafo da una gam ba di tavolin o, di aver 
fa tto  un p erfetto  albero scan alato  servendosi di un m anieo d i sc o p a o d u n a  
to rretta  per grossi ca libri u tilizzan do un vecchio iu terru ttore. Rgli é un 
genio n e ll’ in ven tiva  ed un m ago delle tra sfo rm azio n i: gli b asta  un rapido 
sguardo per accorgersi che in un oggetto  che un rob ivecchi non paglierebbc 
uiia  lira, c ’é per lu i qualcosa d i u tilizzab ile . Q uesta é del resto u n ’altra  delle 
v irtu  ed u cative  del m odellisino. N on c ’é bisogno che colui che in un certo  
m om ento d ella  sua v ita  lo ha p ratieato , si tro v i in un naufragio  e si sa lv i 
in u n ’isola d eserta  d el Pacifico per m ettere a profitto  cio che ha im parato 
n ell’a rte  di u tilizzare  le cose che sem brano inu tilizzabili. N ella  v ita  pratica  
cap itan o m iglia ia  di occasioni dal ru bin etto  che non funziona al m otore 
d c ll’au to  che si guasta in ap erta  cam pagna, d alla  stilografica  che spande 
ad  una razionale utilizzazion e di qualch e cosa nella  vostra  casa o nella 
v o stra  industria. Sono tu tt i  problem i pratici che il m odellista sa risolvere 
perché la sua m ente si é a b itu a ta  a  ragionare con e lasticita  n ell’esercizio 
d ella  sua a rte  e nella risoluzione dei p iccoli problem i che gli si presentano 
in eontinuazione nel corso del suo iavoro . Saper fare d a  sé nelia  v ita  ci li
bera da una sorta  d i sehiavitu  che la c iv iltå  m oderna, con la  divisione dei 
com piti, ci ha creato gli uni verso gli a ltri, c i libcra  da un com plesso di in- 
leriorita  del quale, anche senza accorgcrcene, risentiam o.

Il m odehista principiaute od inesperto é in vcce l ’opp osto di q u eP ’apc 
industriosa di cui abbiam o un m om ento fa  intessuto l ’clogio. I ,a  no v i ta

delPim presa g li intorpid isce la  ragione ; le difficoltå se le crea d å  sé. N on 
sa, o crede di non saperc, a  ch i deve rivo lgersi per com perare i chiodi ed 
una v o lta  entrato  in possesso di essi, gli v iene il dubbio di non saper usare 
razionalm ente il m artello  e corre da qualeuno che egli ha in stim a per per- 
fezionarsi. Il legno m orbido lo affascina e finisce cosi per rieavare il suo scafo 
da un pezzaccio  d i ab ete  pieno di nodi, pretende poi d i tingerlo con la  tin- 
tura di jodio pur sapendo che si fabbricano e si vendono vernici di tu tt i  i 
tipi e colori ed inline abbandqna tu tto  ritenendo im presa tropp o ardua 
la realizzazionc del tim one.

B isogna m ettersi a l fianco di questo  sfiduciato  e m ostrargli qu an to  sia 
p rivo  d i ostacoli il Iavoro a  cui si accinge.

Iva scelta  del m ateriale  dipende a n z itu tto  d al genere d i m odello che si 
vuol costruire e quindi d al m etodo d i costruzione che si vu o l seguire nella 
realizzazione dello scafo.

Trascuriam o di parlare d ella  costruzione in m etallo  perché essa é cosi 
poco seguita  dai d ile ttan ti che non desterebbe aleun interesse.

A bbiam o a  n ostra  disposizione tre  m etodi per la  costruzione in legno : 
costruzione d a  un b locco di le g n o ; costruzione col m etodo delle tav o le tte  
sovrap p oste o a  pane e burro com e dicono g li am ericani, costruzione ad 
ord in ate e fasciam e. Q u es ťu ltim o  m etodo <' in I ta lia  il piu u sato  ed é del 
resto il piii aderente a lla  rea ltå  e, se vogliam o, il m eno com plicato. A ltro ve , 
specie in Am erica g li a ltri m etodi riseuotono piú favore. ‘T u tti e tre  com un- 
que si possono applicare a  qualsiasi tip o  d i m odello tranne che a  quehe 
categorie speciali quali i m odelli da tav o lo , i m odelli decorativ i, i m odelli 
in m iniatura, i m odelli in b o ttig lia  ed i m odelli in panoram a che si costrui- 
scono in un unico b locch etto  di legno.
('Continue!) FRA N CO  G A Y

M O D E L U ST I: ecco il vostro motore!

SUPERTIGRE G. 2 0
GLOW-PLUG cc. 2,46 (classe Al

f / c

^ t u r H °

Prezzo L. 5.800

JI motore che si distingue perché :

• II pistone, in leg a leg g era , ha 2 fasce elastiche ·  Ha un cuscinetto a 
sfere su ll'a lb e ro  ·  Pesa soltanto g r. 120 ·  Fornisce una potenza di HP. 025 
a 15.500 g iri. . . . e  il z n o f o F e  dei campicni l

Lo potřete ricevere a stretto giro di posta, richiedendolo alla
M I C R O M E C C A N I C A  S A T U R N O

Via Fabbri, 4 B O L O G N A ,  oppure ai seguenti rivenditori :

A E  ROM IC R O SPO  RT

A E R O M O D E L L I  
A V IO M O D  E L L I  
A E RO PICCO LA

F R A T E L L I  O R L A N D O

R A D IO T E C N IC A  C . G A L L O  
L O S A P P IO  A D R IA N O

MOVO
R IO  G I U S E P P E  

S A B B A D IN  M A R IO  

Z E U S  M O D E L  F O R N I T U R E

Bibano di C a rb o n e ra  (T rev iso ) - r iv en d ito re  esclusi- 
v ista  per T rev iso  e  p ro v in cia

P iazza  S a lern o , 8 - R om a
V ia G uido G ran d i, 25  - C rem o n a
C orso  P e sch ie ra , 252  - T o rin o  - r iv en d ito re  esclu sivi- 

s ta  p er il P iem o n te
Viale S. M artin o , 100 - M essina - r iv en d ito re  Sicilia e 

C alab ria
V ia P. B orselli, 3 - S av o n a
B orgo  S. L o ren zo , 10 - F iren ze · r iv en d ito re  e sd u siv is ta  

p er la T o scan a
V ia S. S p irito , 14 - M ilano
V ia B arb eran i, 22  - V ero n a  - r iv en d ito re  esclu siv ista  

per V ero n a e p ro vin cia
V ia L e p a n to , 8 - Lido V en ezia - riv e n d ito re  esclu siv ista  

per V enezia e p ro vin cia
V ia S. M am olo, 64 - B ologn a -  riv e n d ito re  esc lu siv is ta  

per E m ilia e R om agna
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GENESI E TEORIA 
DEI M OTOSCAFI

DI fiflGGLO C R 9 S S I

Da costruzione d i m odelli d i m otoscafi non 
era sino a  pochi anni or sono assai d ivu lgata , 
d ato  che l ’ap p arato  m otore non era a ltro  che 
un sem plice m eccanism o a  m olla che n o n .d a v a  
al co stru tto re  la  soddisfazione d i vedere il suo 
scafo  raggiungere le velo citå  raggiun te oggi- 
giorno con  l ’im piego dei m icro m o to ri; sem- 
preché, ben si intende, le form e dello scafo  
siano ad a tte .

I,a  costruzione dei m otoscafi riveste  oggi 
m aggior interesse, per lo scopo di raggiungere 
velo citå  sem pře piu e leva te , e p er quello spirito 
d i em ulazione ctie é ven u to  m anifestandosi 
tra  g li appassionati.

Perciö, se prim a d ’oggi si costru ivan o scafi 
assai sem plici, senza m inim am ente studiarn e 
le form e, con l ’a v v en to  dei mo tori di piccolis- 
sim a cilin drata, occorreva  stu diare  un  poco 
le form e degli scafi e d ei propulsori, derivandole 
anche d a  disegni tro v a ti su lib ri o riv iste . M olto 
spesso perö i risu lta ti o tten u ti non sono qu elli 
desiderati, anche se a q u esti m olto si avv iciu an o , 
poiché la  creazione di ta li scafi é quasi essenzial- 
m ente b asata  su ll’intu izione, anziché su prin- 
cip i scientifici. P er ottenere quindi degli o ttim i 
risu lta ti, ě necessario fa r su bentrare la  tecn ica  
a ll ’intu izione personale.

Q uesta m odesta tra ttaz io n e  h a  lo scopo di 
m ette fe  i co stru tto ri di m otoscafi in grad o d i 
p o ter p rogettare  e costruire a  colpo sicuro, stu- 
diando e analizzan do quegli elem enti che in- 
fluiscono in  m odo piu  o m eno sensibile su lla  
v elo citå , fa tto re  principale.

Inizierem o col d ire che g li scafi a  m otore 
sono sostanzialm ente differen ti da q u elli a 
ve la  ; g li elem enti s tru ttu ra li m antengono pero 
le  stesse denom inazioni.

D a  principio q u esti scafi erano assai robusti 
e p esan ti, m a v ia  v ia  che ci s i perfeziono, ess: 
d ivennero piu  leggeri, an zi leggerissim i (si hanno 
scafi per fuoribordo del peso d i k g . 19) p u r man- 
tenendo sem pře qu el m inim o di so lid itå  tale  
d a  p oter sop portare le v ib razio n i del m otore.

P er costruire un  bu on  m odello d i m otoscafo 
é bene conoscere la  tecn ica  dei «v e r i » m o to 
scafi ; e sebbene non c i p otrå  p raticam en te inte- 
ressare, parlerem o dei m oto scafi fuoribordo.

Da loro tecn ica  é assai c o m p le ssa ; in fa tti 
si tr a tta  d i scafi d i gran de velo citå , d ove la 
m inim a cosa en tra  in  gioco ed h a  u n a im portanza

cap ita le . U n leggero errore nel tracciato  del- 
l ’angolo d i a tta cco  d e ll’a cq u a  o nel cen traggio , 
e lo scafo non rende piíi quello che d eve  dare.

Da stru ctu ra  di per se stessa h a  una grande 
im portanza  ; lo scafo  d eve  essere rigido e non 
si d eve  deform are, m a d ’a ltra  p arte  il fondo 
d eve possedere una certa  elasticitå  che g lip er- 
m etta  di « in cassa ie»  i co lp i d ella  superficie 
liq u id a, la  quale aum enta di «d u r e z z a » col- 
l ’aum entare della  velo citå  dello scafo.

Inline la  s ta b ilitå  ύ un grande problem a.

S to ria  de llo  scafo  da corsa .

In  una p arola  realizzare un buon fuoribordo 
non ě a lla  p orta  ta  d i tu tti. Q uanti g iovan i hanno 
fa tto  sorridere i « te c n ic i» per le loro realizza- 
zioui ! K p pure m an cava  loro poco per ottenere 
i r isu lta ti ricercati.

P rim a di andare o ltre, potrå essere u tile  di 
ricordare brevem ente il d eb u tto  di questo  g e 
nere d i scafi.

U na delle prim e realizzazioni che diedero 
buoni risu lta ti fu  fa tta  in F ran cia  verso il 1905.

V erso la  fine del 1900 le  corse d i im barcazioni 
a  m otore ebbero una gran de voga, e v e  ne fu- 
rono d i fam ose, quale la  P arigi-A lgeri, com e v i 
furono scafi fam osi.

A  q u ell’epoca g li scafi erano tu tt i  a fondo im- 
m erso, tan to  ferm i che in  m arcia.

D ’azione p oten te d e ll’acqu a opp oneva una 
resistenza considerevole, e im pediva (m algrado 
l ’aum ento d ella  forza  p ropulsiva, che si lim i- 
ta v a  a  100 C. V .) d i o ltrep assare un certo  li
m ite d i velo citå , considerato com e assoluto.

P er oltrepassare quindi questo lim ite  d i ve lo 
citå  bisogno trovare  a ltre  form e d i carene ; si 
costru i cosi uno scafo  di form a rettan golare 
e p ia t ta, con fondo a  d en ti d i sega, o « redans ».

E ra  tu tta  una n u o va  tecn ica  che si r iv e la v a  ; 
e qu ella  non era piu  una barca a m otore, im - 
m ersa costantem ente, m a uno scafo  «scivo- 
lan te  ». In fa tt i dopo che esso a v e v a  a cqu ista to  
la  sua velo citå  norm ale non n a v ig a v a  piu im- 
m erso, m a sc iv o la va  su lla  superficie liquida, cioé 
esso non fen d eva  piu l ’acqu a  m a v i si ad a g iava  
sopra.

E  con un m otore di 12 C. V . raggiunse la 
sorprendente velo citå  di 65 K m /h. Con uno

scafo di form e norm ali sarebbero occorsi quasi 
100 C. V . per raggiungere la  stessa v elo citå .

Cosi nacquero e si sv ilu p p aron o le carene 
idroscivolan ti, sia a  elica aerea, che ad  elica 
m arina.

G enere e fo rm e  d i  seali

N on  bisogna credere che g li scafi dei fu o ri
bordo siano co stru iti tu tti co lla  stessa tecnica. 
A l contrario  la  loro d iversitå  é considerevole.

Se le  form e m igliori sono sta te  sta b ilitě  at- 
traverso  l ’esperienza, i fa tto ri cam biano da 
scafo a  scafo. D ’altronde si é d etto  che la  m ag
gior p arte  d egli scafi é fru tto  d i creazioni in tu i
tive , ciö che si con stata  sia per la  loro realizza- 
zione, sia  p er i risultati.

In o ltre  il problem a é assai com plesso (e non 
bisogna m eravigliarsi quindi d ella  d iversitå  
delle realizzazioni) non aven do ancora  raggiunto 
lo stadio, a l quale, per es., é p erven uta  l ’auto- 
m obile.

T ra  le principali form e d i scafi rilev iam o il tipo 
«s c iv o la n te », lo scafo « p ia t t o », a ve n te  piu 
la form a d i una c ia b a tta  che d i uno scafo  stu- 
d ia t o ; perö, m algrado la  loro sem plicitå, le 
«c ia b a „ te », se sono ben cen tra  te, m arciano 
abb astan za  bene. I l  loro grande d ife tto  é quello 
di esser poco sta b ili e d i sa ltare  a lla  piu  pic- 
cola  on da che esse incontrano.

In  secondo luogo vengono g li scafi a  «redan », 
o a  «gradino » con  redans sem plici opp ure mul- 
tipli.

Infine g li scafi possono essere di sezione stret- 
tam en te rettan golare, o avere  u n a sezione par- 
ticolare com e indicano le  figure : tu tte  queste 
form e hanno dei v an tag g i partico lari.

Da sezione d i F ig . 1 ad  es., offre una costru 
zione sem plice e buona s ta b ilitå  trasversale.

Da sezione di F ig . 2 é d er iva ta  d alla  prece
dente ; il suo rendim ento é leggerm ente m i- 
g lio r e ; m a ne perde la  sta b ilitå  trasversale  
se i l  raggio  d i cu rvatu ra  del fondo é troppo 
accen tu ato . Q uesta form a conduce perciö  a  scafi 
larghi e la  su a  costruzione p resenta u n  poco 
piu di difficoltå.

N ella  F ig . 3 si ved e lo schem a di uno scafo 
a  canale d ’aria  ; questo  tipo d i scafo  « p orta  » 
so ltan to  su i la ti d el fondo, m entre n el canale, 
a l centro, P aria  si ingolf a  tra  scafo  e  acqua 
agendo com e su ll’a la  di un aereo (una pessim a 
a la  !) aiutan dolo  a  planare.

Q uesta form a non é p raticam en te  efficace 
se g li scafi non raggiungono alm eno la  velo citå  
di 100 K m h .

A  p arte  queste form e classiche v e  ne sono 
a ltre  di gran de d iversitå, lo stu dio  delle  quali 
či fareb be a llon tan are d alla  sem plicitå  d i questa 
tra ttaz io n e  ; tu tta v ia  ne tra tferem o  n el m odo 
piu piano possibile, con p artico lare riferim ento 
agli scafi cosid etti «a tre  p u n t i».

(Continua).
A N G ELO  CRESSI

Jnvilo a l l a  collaborazione
Ci rivolgiamo ai nostri lettori affinché intensifichino la loro collaborazione 

a «MODELLISMO», inv'ando articoli tecnici, foto, disegni dei loro modelli e 
di ritrovati interessant!. Soltanto con una vasta collaborazione la Rivista puo 
arricchirsi, divenire piú bella ed interessante perché ě possibile una oculata 
scelta nel materiale migliore.

Preghiamo inoltre i collaborator! di voler inviare disegni dettagliati, ric- 
chi di particolari e di misure, corredati, ove possibile, da buone foto.
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M IL A N O , 1Θ -30 O T T O B R E  1Ö 80 P I E N O  S U C C E S S O  D E L L A

SECONDA MOSTRA NAZIONALE AAODELLI NAVAL!
OPINIONE Dl VISITATORE

G iunti a M ilano per jars i l  servizio sulla gara 
degli automodelli, abbiamo pensaio bene di appro- 
fittare delV occasione per visita? e la mostra di 
modellistica navale organizzata dalla « Navi- 
model » sede centrale di M ilano. N e sia mo usciti 
con la convinzione che anche un viaggio a M ilano, 
effettuato con i l  solo scopo di visitare queila mo- 
stra, non sarebbe stato davvero sciupato.

B en  1 1 5 erano i  modelli esposti nelle due sale : 
queila superiore ospitava le riproduzioni di co- 
struzioni antiche, queila inferiore i  modelli di 
cutter e motoscafi o navi da guerra moderne.

Passando e ripassando per quelle sale ne ab
biamo dedotto che non ci saremmo messi volen- 
tieri nei pa?mi di coloro che avrebbero dovuto 
giudicare quei modelli e redigere una classifica. 
D el resto questa nostra convinzione ě suffragata 
dagli «ex aequo» che compaiono nelVelenco delle 
assegnazioni dei premi.

M olti, m oltissim i i  modelli costruiti e fiyiiti 
alia perfezione: u?i caloroso elogio ai costrut- 
tori che hanno aderito con sla?icio alViniziativa, 
un elogio particolare alia « N aviynodel» per il suc- 
cesso che é riuscita ad otte?iere. Successo doppia- 
mente lusinghiero, sia per la scarsezza dei mezzi 
a disposizione, sia per i l  tempo relativamente 
breve intercorso fra Vannuncio e Vi?iaugurazione. 
Anche qui la passione e la forza di volonta di 
poche persone hanno supplito alle deficienze 
ynateriali, proprie delle iniziative ynodellistiche.

Cio che a?icora ci ha notevohnente impressio- 
nato, e -che non possiamo omettere, sono state le 
bellissime tavole costruttive esposte ?iella mostra e 
curate da « N avim odel», ricche di particolari 
di dettagli, nonché, per le riproduzioni antiche, di 
cenni storici veramente interessanti. 11 modellista 
con queste tavole, « sa » veramente quello che co- 
struisce.

Per terminare, ci congratuliamo vivame?ite con 
gli organizzatori, col sig. Stobbia, presidente della 
« N avim odel», con i l  segretario sig. Z ip o li per la 
loro opera degna veramente del massimo elogio.

E  ci auguriayno che questa iniziativa trovi nu- 
merosi imitátoři.

G IAM PIERO  JANNI

L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI

C O P P A  MINISTERO M ARINA MILITÄRE MObELLI NAVI DA GUERRA MODERNE
A ssegnata  a lia  Sede Centrale d i «N a v im o d e l» in riconoscim ento del- 

l ’opera sv o lta  nel cam po N avim odellistieo  N azionale.

CO P P A  DIPARTIM ENTO M ARITTIM O A L T O  TIRRENO 
M ARINA MILITÄRE

D etta  coppa é sta ta  denom inata « C h a lle n g e » e sarå  assegnata ogni 
anno a l m odello antico  piu m eritevole ; per il 1950 ě s ta ta  assegnata a  : 

M agg. Gu g l ie m o  St o b b ia , Presidente di Navimodel, per il  m odello di : 
G A L E A  S O T T IL E  S A V O IN A .

PREMI SPECIALI « FAM IG LIA A R T IST ICA  »

M agg. Gu g l ie l m o  S t o b b ia per : Galea Soitile Savoi?ia diplom a.
S ig . F r a n c o  G ia c o p in i » Caravella « S . M aria  » diplom a
S ig . Ca r b o n e  Ca r l o  G u id o » Gondola Veneziana diplom a.

MODELLI AN TICH I

i°  D o tt. A n d r e a  Ca t t a n ia per : Feluca Piratesca coppa
20 Sig. Ch ia s t r a  Co s t a n t e » Bounty dipl. e m ed.
20 S ig. Ce s a n i  L u c ia n o » Bounty (in costruz.) dipl. e med.

(ex equo)
3° Sig. M is r a c h i  F e d e r ic o » K on ig von  Prussen m edaglia.

i 6 S ig. ZtpoLl Gia n  Ca r l o per ;; m o to ved etta  «Vosper » coppa.
2° S ig. Za n c a  Ca t u l Lo » co ra zza ta  «D un kerque» d ipl. e m ed.
2° S ig . T a CCANI RtCCARDO 

(ex  equo)
» dragam ine «La Somme» dipl. e m ed.

3° In g . R a p i  L u ig i » c o r a z z a ta «D unkerque» m edaglia.

MODELLI MODERNÍ A  MOTORE

i° S ig. Ma r c h is e l l i  S e r g io per :; racer « B lit  20 » coppa.
2° Sig. P a o l i F il ib e r t o » racer « P . V . m . 8 1 dipl. e med.
3° Sig. P a o l i F il ib e r t o » racer « P. V . m. 6 » m edaglia.

MODELLI DA R EG A TA A  VELA

i° S ig. S im o n c in i M ic h e l e per : Classe Intern az. «Αί./» coppa.
2° S ig . Cu r t i  Or a zio » Classe «Μ. 50-800» dipl. e med.
3° S ig. Cr o t t i G io v a n n i  » 

M OSTRA FO TO G R A FICA  DEL MARE

Classe Junior « N in fa  » m edaglia

i°  S ig. P a s q u a l ig o  E zio con :: M onachelle coppa.
20 S ig. Ca n t o n i  L u ig i » N ostalgia dipl. e med.
3° S ig. G a n a p in i  G io r g io » V eliero A driatico m edaglia
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Modelli di racers in Svizzera

A C Q U A
I/) scritto  di l·'. G a l ě , Velocitå sulV acqua 

( « M odellism o », n. 33), espone in m aniera invi- 
tan te, quali sono i problem i da riso lvere se si 
vuole realizzare un m odello di m otoscafo  da 
eorsa che sia veram ente tale. Purtroppo, per 
qu an to  mi consta, qui in Ita lia  siam o in questo 
cam po ancora mol to arretrati ed e veram ente un 
m ale che q uesta a tt iv ita  m odellistica  non ven ga 
sufficientem ente valo rizza ta , d ifiusa ed incre- 
m entata dalle varie  Associazioni esistenti, per- 
ché a l punto in cui siam o oggi non é neppur pen- 
sabile un eonfronto onorevole con i m odellisti 
d ’o ltr ’ Alpc.

ZNIi sono perm esso di entrare nel v iv o  di questo 
argom ento perclié la  tccnica delle a lte  velo citå  
nautiche mi ha dim ostrato  m esi or sono a  Gine- 
vra  (24 Settem bre 1950) qualch e cosa che mi 
sforzero a lla  m eglio di esporre ag li am ici ita- 
liani per a iu tarli e sop ratu tto  per spronarli a lla  
realizzazione di « r a c e r s » cap aci di com petere 
ad arm i pari coi nostri collcglii stranieri.

In v ita to  ad assistere com e «o sse r v a to re » al- 
l ’annuale com petizione internazionale per la 
d isputa d clla  Coppa H ispano Suiza, corifesso 
che sono p a rtito  con v iv a  curiositå, ma sopra 
tu tto  con m olto scetticism o circa i risu ltati 
che da tem po sen tivo  m agnificati.

Chiuhque si sia  accinto a lla  costruzione d i 
uno scafo  da corsa conosce le grandi d ifficoltå  
che si incontrano per m etterlo  p erfettam en te 
a punto e qu an to  sia critico  il cen traggio  c l ’ac- 
coppiam ento del m otopropulsore. I te n ta tiv i 
cui in Ita lia  ho a vu to  m odo d i assistere, non 
hanno lino ad  ora p ortato  a risu lta ti degni di 
nota, ed é quindi evidente qu an to  grande sia 
sta to  per 111c l ’interesse di poter presenziare 
al-la gara  sv izzera  appun to per poterm i rendere 
conto com e queste difficoltå fossero sta te  su- 
perate d ai nostri vicini.

IC noto com e si svolgono queste gare : il m o
dello ru ota  atto rn o  ad  un pilone rigidam ente 
infissö' in acqua; al quale c v in co lato  con un 
ca vetto  di acciaio  che si biforca in prossim itå 
dello scafo in  m odo da allacciarlo  a  prua e a 
poppa.

Il m otore viene a v v ia to  col m odello fuori dal- 
l ’acqu a  e quando il* regim e del n iotore e rego- 
lare, il m odello viene in trod otto  in acqu a  prov- 
veden do, contem poraneam entě a l l ’im m ersione 
d e ll’e lica  ad una n u o va  regolazione del carbu- 
ratore, che n atu ralm en te risu lta  d ifferente da 
quando l ’elica  era folie. N el contem po un  aiu- 
ta n te  a v rå  p ro vv ed u to  ad  a lla cc ia re  il  c a v e tto  di 
ritegn o e quando tu tto  é pronto  il· m odello  viene 
sp iuto  con u n a certa  energia. Il m odello  inizia 
quindi il suo vo rtico so  carosello attorno  al 
pilone dal quale d ista  esattam en te m etri 15.92. 
G li scali sono tu t t i  d ella  form u la  a  tre  p u n ti e 
cioé form a ti da una p arte  cen trale  che raechiiide 
il m otore e sostiene la  trasm issione e d a  d u e g a l-  
leggiau ti posti in posizione m olto avan zata . 
L,a trasm issione si com pone di un alberello e 
di due snodi cardanici posti uno in prossim itå 
del m otore e 1’a ltro  a  ridosso del supporto elica 
in m odo che l ’asse d e ll’elica  lavo ra  p erfetta 
m ente p arallelo  a lla  direzione del m oto. T ra  
l ’elica ed il supporto é inserito un  cuscinetto  
reggispinta e tu tto  il com plesso é costruito  
con somn.ia cura. b*elica, b ip a la  in acciaio,
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ha circa  un diainetro di 6o ín/ni con paf so di 
n o  m/m.

U n a v o lta  che lo scafo ha raggiu n to  una ccrta  
vclo citå , esso sfiora l ’acqu a anteriorm ente con
10 spigolo di due galleggian ti c posteriorniente 
con lo spigolo di poppa. Ora, non solo lo scafo 
del v in cito re  della gara, m a anclie  qu elli di 
m olti a ltri concorrenti, arrivan o a talc velocity  
che tu tto  il eom plesso esce d a ll’acqua a guisa 
di pesce volan te e l ’unico punto di co n tatto  
col m ezzo liquido é solo una pala  d e ll’elica 
(l’a ltra  é in eniersione ogni m ezzo giro). In 
a ltre  parole lo scafo assum e una portan za aero- 
dinam ica e, grazie ad  un p erfetto  equilibrio e 
centraggio delle forze in gioco, la m aechina sibi- 
lante per i 18.000 giri del m otore « vola»  a po- 
chi centim etri d all’acqu a  a lia  quale e v inco lato  
solo  d a ll’elica.

IyO sp ettacolo  é real m ente im pressionantc e se
11 m odello é o troppo leggero, o con form a dello 
scafo non approp riata , ad una d ata  velo cita  si. 
genera una p ortan za  cosi e levata  che repenti - 
nam ente il m odello g u izza  com pletam ente fuori 
acqu a eseguendo un vero e proprio looping ! 
H o assistito  ad uno di ciuesti sa lti !

P raticam en te il' confronto tra  i vari con cor
renti s i b asava  esclusivam ente su lla  costruzione 
e form a degli scafi, dato  che tu tti i m igliori 
m ontavan o lo stesso m otore am ericano Honnet 
d a  10 c. c. con accensione a  m agnete.

Q uesta in sintesi é la  tecn ica  di questi bolidi 
e le  fo to  pu b b licate  potranno rendere piu e v i
dente quanto ho descritto.

Jean  Houis C hevrot, cam pione d ’R uropa 
con km /h 117  mi h a  conferma^o chc i r isu lta ti 
raggiu n ti sono fru tto  di tre anni di continue 
prove e d i lavojQ  indefesso. C hevrot in fa tti e 
a lia  sua settim a costruzione del genere ed era 
reduce, assiem e al fratello  P ierre da un clam o- 
roso successo rip ortato  in Inghilterra  a lia  regata  
internazionale di D erb y il 12 e 13 agosto d ove 
la  coppia dei frate lli C h evrot si é aggiu dicata  
tu tti i prim i posti nelle due eopetizioni per le 
Coppe H ispano Suiza e Ford M ecanic precedendo
12 concorrenti inglesi nella prim a c 36 nella  se- 
conda.

Ha G ara di G inevra e s ta ta  c a ratte rizzata  oltre  
che d a ll’interesse tecnico piu sopra descritto  
anche dalla  consueta p erfetta  organizzazione 
e dalla  squisita  osp ita litä  riservata  ai visita- 
tori italian i, della cpialc siaiuo mol to grati agli 
am ici svizzeri.

CH A SSI FI C A

D E P E R E  C H E V O R T ( Zi z i ) 75 — 100
A L T E N B A C H ( A b o u t ) 109 — —
P I E R R E  C H E V R O T ( B e  B o p  2) 1 16 — 41
D E V A N D ( F a d a b ) — — —
J.  L O U I S  C H E V R O T ( F o ! b r i s e  7) 120 123 1 17
A L T E N B A C H ( A b o u t  3) 101 1 17 1 12
L E U B A ( A r i e l  2) 95 — —
J.  L O U I S  C H E V R O T ( F o l b r i s e  6) — 120 1 19

G U S T A V O  CLE RI CI

Nella pagina di fronte : Alcune splendide istan- 
tanee di scafi in corsa. La foto centrale, scattata 
col 11000 di secondo ritrae lo scafo del vinci
tore in piena velocitå. La macchina ha «* fermato 
la scia : le colonnine d’acqua, non percepibili ad 
occhio e tutte equidistanti sono quelle sollevate 
dalla mezza pala d’elica ad ogni sua uscita dal- 
Pacqua. Praticamente la distanza fra colonnina 
e colonnina ě il passo dell’elica. Nella foto in 
basso si noti come lo scafo corre sollevato sul- 
l’acqua.

In questa pagina: Ancora uno scafo in piena 
corsa. La partenza del mo dello di Altenbach. In 
primo piano il mo dello del vincitore.
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La vite senza fine
1

e la velocitå della locomotiva in ΉΟ i i

di LINSE TOSI

I l  prim o problem a che si im pone a llorquando 
si in trapren de la  costruzione d i un  m odello in 
sca la  d i u n a lo co m o tiva  —  s ia  essa d el tip o  elet- 
trico  che a  vap ore  — - é dato  dal m odo d i rea- 
lizzare  p iú  sem plicem ente possibile la  trasm is- 
sione d ella  rotazione del m otore elettrico  a lle  
ru o te  m otriei, tenendo con to  sia  del desiderio 
d i dare a lla  lo co m o tiva  una velo c itå  uguale —  de- 
b itam en te  rid o tta  in sca la  —  a  q u ella  del proto- 
tip o , q u an to , e  so p ratu tto , a  non perdere nulla 
d ella  p o ten za  del m oto re adop erato .

I l  prim o pensiero d i com e realizzare q uesta 
congiunzione fra  a lbero  m otore ed  assale é ri- 
vo lto  a g li in gran aggi, esam inaudo i quali si no- 
tan o  tre  tip i d alle  caratteristich e  ben differenti 
l ’una d a ll’a ltra , e precisam ente :

a) in gran agg i piani ;
b) in gran agg i c o n ic i;
c) in gran agg i a  v ite  sen za fine.

I prim i sono indubbiam ente q u elli a i quail 
—  p er prim o pensiero —  si r ivo lge  la  nostra a t- 
tenzione. I ,a  loro fa c ile  rep eribilitå  ed il .re la
tiv o  basso costo  arrivan o a l p u n to  di fare  di 
q u esti i beniam ini di quei m odellisti d i ferrovie  
che costruiscono m odelli col p rincipio  del gio- 
ca tto lo . S tu d ia to , o  m agari cop iato , un tip o  di 
m oto re con  la  re la tiva  trasm issione essi lo  ripe- 
tono in  tu t t i  i  loro m odelli an ch e se questi non 
hanno le  dim ension! delle ru o te  u gu ali, e stando 
il suo legam e di un ob b ligato  passo rigido u guale,

non p orta  a  rendere certo  interessante il  mo- 
d ello  di locom otiva. L a  d iflicoltå  d i adottare  
vari tip i d i coppie differen ti —  a  v o lte  occorre- 
rebbero delle m isure non reperibili in commer- 
cio  —  per ridurre i g iri del m otore a l num ero v o 
lu to  tenendo conto d ella  velo citå  in sca la  che si 
desidera dare a l m odello , i d iam etri delle ruote, 
la  d istan za —  sem pře d ifierente —  fra  g li assali 
m ofori, pongono a  serio repentaglio  la  certosiua 
pazienza d el ricercatore. D a  eonsiderare che 
il  num ero d i q u esti in gran agg i —  alm eno 5 
per far funzionare contem poraneam ente due 
assali m otori —  producono n o tevo li a ttr iti 
che vanno a  scap ito  dello  sforzo d i trazione 
d ella  locom otiva, il suo ingom bro a  detrim ento 
del peso aderente.

I l  p roto tip o  d i q u esto  com prom esso fra  forze 
a tt iv e  e passive, che lascia  da p arte  com e ab- 
biam o d etto  la  v e lo c itå  in  sca la , é d a ta  dal 
com plesso « m o to re-ru o te» costru ito  d alla  
M ärklin  e cop iato , p u r con  a d a tta m e n ti v ari 
fino a lia  nausea (fig. i)  d a  una serie  in fin ita  di 
co stru tto ri di « tr e n in i» com e non s i potesse 
concepire n u lla  d i m eglio e d i piu  convenience 
d a l punto di v is ta  m odellistico.

F o rtu n atam en te  v i  fu  chi, abbandonando 
q u esto  co n cetto  d i costruzione, im piegb per 
la  trasm issione u n a copp ia di in gran aggi conici 
(tig. 2) i q u ali, p u r azionando un solo asse m o
tore, consentono con l ’a iu to  delle b ielle  m otriei, 
l ’accoppiam ento d i un  num ero infin ito d i assi, 
com e d el resto  a vv ien e  anche su lle  vere lo co 
m o tive  a  vapore.

Ě  s ta ta  te n ta ta  anche la  trasm issione a  fri- 
zione (fig. 3) certo  con tu tte  le pecche che questo 
tip o  pub a vere  in  u n a realizzazione di trazione 
m odellistica, m entre h a  a v u to  successo —  per 
la possib ility  di disporre d i varie  m arcie —  la

trasm issione a  pu leggia  azion ante un asse a  dop- 
p ia  v ité  senza fine (esempio carrelli V . 17x8 con 
velo c itå  eq uip arate  a  km /h 137, 193 e 298).

Da trasm issione d ella  forza  m otrice d a  u n ’asse 
m otore ad  un  a ltro  pub ven ire  com p iu ta  non 
solo con  bielle  m a anch e con  in gran aggi mon- 
ta t i su gli assi ed u n iti fra  loro con  catena, com e 
per i  m odelli d i locom otori e lettrici, i cui pro- 
to tip i sono nella m aggior p arte  p r iv i d i b ielle 
m otriei.

Da concezione m eccanica m oderna u n ita  a  
con cetti p ratic i hanno consentito  la  realizzazione 
d i una costruzione sem plice d i trasm issione con 
una copp ia di ingranaggi n o ta  so tto  il norne di 
« V Í T E  S E N Z A  F I N E » (fig. 4) e poiché l ’argo- 
niento é nu ovo, per i  m odellisti ferro viari e no, 
esam iniam o q u esta  im p o rtan te  questione del 
rapporto d i trasm issione e d ella  velo c itå  della  
locom otiva.

De v it i continue u sate in  m odellism o ferro- 
v iario  sono del tip o  ad  uno, a  due, a  tre  filetti. 
T a l v o lta  in vece d i filetti v ien e u sato  il term ine 
principio, m a il prim o é teenicam ente preferi- 
b ile  e  cosi sarå  quello che n o i userem o. De v it i  
ad  un filetto  hanno un solo filetto  o dente, che 
g ira  in to m o  a  s p ir á le ; quelle  a  due filetti ne 
hanno due e quelle a tre filetti ne hanno tre, 
uno lungo l ’a ltro  che girano in to m o  p arallela- 
m ente. N on si pub dire q u an ti file tti h a  una v ite  
se la  gu ardate  di fianco. G u ardate  in vece  la  testa  
della  v ite . Se essa é ad  un  solo filet to  ved rete  l ’ini- 
zio d i un solo filetto, se ě a  d ue file tti v o i n e v e 
drete due che iniziano a  1800 l ’uno d a ll’a ltro , 
m entre le  v it i a  tre  filetti m ostrano l ’in izio 
dei tre  filetti a  1200 l ’uno d a ll’a ltro  (fig. 5).

II num ero dei filetti determ ina il rapporto d i 
velo citå  fra  la  v ite  senza fine e la  sua ru ota  den- 
ta ta . P er trovare  il rapporto d iv id ete  sem plice-
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m ente il num ero dei denti della  ru ota  d en tata  
per i l  num ero dei filetti d ella  v ite . P er esem pio 
supponete d i avere  u n a ru o ta  d en tata  d i 36 denti 
e d ie  con  essa si a d attin o  tre  v i t i : una sem plice, 
una a  doppio ed u n a a  trip lice  filetto . Se usate 
la  v ite  a  sem plice filetto  il rapporto d i v e lo d tå  
(numero dei d en ti d ella  ru ota  d en ta ta  diviso 
per il num ero dei filetti della  vite) Sara d i 36 :r 
il che vu o l dire d ie  la v ite  d o vrå  com piere 
36 giri per farne com piere uno com pleto a lla  
ruota d en tata . Se u sate  la  v ite  a filetto  doppio 
il rapporto d i velo c itå  sarå d i 36:2 o, com e m eglio 
d etto , d i 1 8 :1  e la  ruota d en ta ta  farå  un  giro 
ogni r8 giri d ella  v ite . I l rapporto di velocitå  
con la  v ite  a  filetto  trip lo  sarå  di 36:3 o d i 12:1. 
O gni v ite , q ualsiasi siano i filetti pu ó  venire 
d estinata  a  com binarsi con ru ote d en tate  aven ti 
d iverso num ero d i d en ti e ció p orta  ad u n a larga  
v arie tå  d i rap p orti d i trasm issione disponibili.

V i sono due term ini u sati in  relazione alle 
v it i con tin ue : il  «passo reale » ed il «passo ap- 
p a r e n te ». E ssi non sono niente a ffa tto  sino- 
nim i eccetto  d ie  nel caso d i v it i  a  singolo filetto, 
com e indica la  fig. 5. Påsso apparente é la d is ta n za  
fra due filetti v icin i m isurata lungo una diret- 
trice d ella  v ite , m entre il passo reale ě la  distanza 
lineare che u n  filetto  percorre in  un  giro  com pleto 
della  v ite , lungo u n a d irettrice. In  una v ite  a 
filetto  singolo, passo reale e passo apparente 
sono id en tici, m a in  una v ite  a  doppio filetto 
il passo reale é doppio di quello  apparente e 
triplo in  qu ella  a  filetto triplo.

I l filetto  non é il solo a  determ inare il ra p 
p orto  d i trasm issione, v i  é anche logicam ente il 
d iam etro d ella  ru o ta  d en ta ta  poiché, com e ab- 
biam o v isto , il rap p orto  é d ato  dal quozien te 
del num ero dei den ti d ella  ru o ta  per i l  num ero 
dei filetti con tenu ti nel passo della  v ite .

G uardiam o che cosa determ ina la  velo c itå  e 
la  p oten za  del nostro m odello d i locom otiva.

T re  fa tto r i g o vem an o  le  caratteristich e  di 
funzionam ento d i u n a lo c o m o tiv a :

1 ) la  velocitå  del m otore ;
2) il rapporto d i trasm issione ;
3) il d iam etro delle  ruote m otrici.

C am biando una q ualsiasi di queste en titå  
il funzionam ento o scilla  fra  la  velocitå  da una 
p arte  e la  potenza d a ll’a ltra . Ció é perché due 
m otori d i identica potenza e velo citå  possono 
ven ire in stallati su due locom otive una delle 
q u ali serve a  trainare 40 carri merer a lla  v e lo 
citå  in sca la  di 55 km /h, men tre l ’a ltra  tra in a  
15 carrozze v iag g ia to ri a lla  v elo citå  in  scala  
di i r o  km /h. Quando una certa  energia ě distri- 
b u ita  in un tem po doppio, lo sforzo sv ilu p p ato  
sarå doppio. Il rapporto d i trasm issione d eter
m ina il grado di applicazion e della  p oten za.

I.ascia tc  che lo spieghi ponendo un problem a 
e ffe ttivo . V o i s ta te  per in iziare la  costruzione 
di u n a locom otiva  d el G r. 625 delle  F S  in  sca la  
H O  (r/87). E ssa  a vrå  ru ote m otrici d el d ia 
m etro d i m m . 1530 e considerate una velo c itå

m assim a di 80 km /h n el m odello. L a  dom anda ě : 
« Q uale rapporto d i trasm issione usare ? ■>.

Com inciam o d alle  ru ote. M o ltip licate  r530 mm. 
per 3 ,14 (numero fisso) per otten ere  la  loro cir- 
conferenza. Trascu ran do i 2/ro  d i m m . del 
risu lta to  a vre te  4804 m m . com e va lo re  d ella  
circonferenza che é anche, n atu ralm en te, la  
d istan za  che esse (congiuntam ente a lla  loco
m otiva) percorreranno com piendo un  giro. O ra 
una locom otiva  che v iag g i a  80 km  jh  com pie 
in  u n ’ora 80 m ilioni d i mm. che d ivis i p er 4804 
d ella  circonferenza delle nostre ruote m otrici, 
ci indicheranno che debbono com piere in  u n ’ora 
16.700 giri, opp ure 279 giri a l m inuto prim o. 
O ra che abbiam o rid o tto  la  velo citå  desiderata 
in num ero d i giri a l prim o d elle  ru ote m otrici, 
consideriam o la velo c itå  del m otore che é pure 
co m p u tata  in giri a l m inuto.

Supponiam o d i in stallare  n ella  n ostra  locom o
t iv a  un m otore PM -1-724 a  m agnete perm a
nente. H o scelto  questo  m otore sem plicem ente 
perché la  su a  Casa costru ttrice  h a, con m olta 
sensibilitå , incluso le sue caratteristich e  tecni- 
che e d i funzionam ento nei suoi listin i e posso 
usare l ’indicazione d i 10.000 g iri a l m inuto 
com e la  su a  velo c itå  di funzionam ento racco- 
m an data. U n  piccolo  tachim etro potrebbe 
venire u sáto  per determ inare la  velo citå  di 
rotazione d el nostro m otore p er qu an to  l ’a ttr ito  
d i esso d ovrebbe essere messo in  conto le t
tu ra. Se l ’a ttr ito  ě  eccessivo la  le ttu ra  sarå, 
n aturalm en te, in atten dibile. U n  controllo  della  
corrente asso rb ita  d a l m otore d uran te la  p rova  
indicherå se esso é caricato  eccessivam ente 
d al tachim etro.

O ra rito m iam o  a lle  ruote m otrici principali. 
A llorch é la  ru o ta  d en tata  é co lleg ata  rigida- 
m ente a l proprio asse, un  giro suo é anch e un 
giro  d e ll’asse d elle  ruote, cosicché il nostro 
problem a finale consiste n el d eterm inare i l  piu 
prossim o rap p orto  d i riduzione p ratico  che 
riduca i  ro .000 giri/m ’ del nostro m otore a  
qualcosa di prossim o a i desiderati 279 giri/m i- 
n u to  delle ru ote m otrici. Cosi d ivid en do xo.ooo 
per 279 noi otteniam o un  rapporto  d i circa  r/35.

O ra c i occorre solo ottenere u n  com plesso 
v ite-ru o ta  ch e ci d ia  un ta le  rap p orto  tenendo 
presenti certe  condizioni esterne, com e il d ia
m etro estem o d ella  ru o ta  d en ta ta , poiché essa 
ovviam en te  d eve  essere piu p icco la  d elle  ruote 
m otrici in  m odo d a  non u rtare  le  ro ta ie  sugli 
scam bi o su g li a ttrav ersam en ti. I I  nostro  ra p 
porto  d i 1/35 puo essere o tte n u to  con v ite  a  
filetto  sem plice con  u n a ru ota  d i 35 d en ti che 
possiam o reperire facilm en te sul m ercato.

S vo lgiam o un  a ltro  esem pio p ratico . Stiam o 
ora costruendo un  v elo ce  locom otore d el Gr. 
E . 428 d elle  F S  per tren i p e sa n ti passeggeri. 
Esso h a  ru ote m otrici d i r88o m m . d i d iam etro 
e  noi desideriam o che m arci ad  una velo citå  
d i 120 km /h. In  q u esta  m acchina possiam o con 
successo in sta llare  u n  m otore piu  p oten te del 
precedente (0,7 d i C V  contro r,3) d el tipo P . 730 
che fun zion a ad  una velo citå  m edia d i 9.000 giri 
a l prim o. O ra le  m o trici da 1880 m m . avan zan o  
d i circa 5900 m m . ad  ogni giro  ed  a lla  velo citå  
d i 120 km /h u n a locom otiva  e q u ip ag eia ta  con
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SCALA 1/86 H. O.

C A R I C A T O R I  D ’ A C Q U A  
PALI PER CO R R EN TE O  TELEFO N O  

R U O T E  IN O T T O N E  I S O L A T E  
S E G N A L A T O R I  A U T O M A T I C I  

ROTAIE -  TRAVERS1NE Dl FIBRA 

M A S S I C C I A T E  I N F A E S I T E

í V o  v i l a  1 9 5 C

Carrello tipo Diamond, ruote ottone isolate con perno 
acciaio, rilievi stampati ♦ Vagone merci che scarica 

automaticamente il materiale ♦ Scambi a due tre 
rotaie tutte isolate 0  76 - 90 104 - 118 ♦ Scatole
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♦  C on cessionaria esclusiva p er I’ita lia :
♦  A M A R  R A D I O  - V i a  C.  A l b e r t o ,  44 - T O R I N O

♦ 
♦ 
♦

♦  ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

esse percorrera 120 m ilioni di m m . in un ’ora, 
Gppure di 2 m ilioni d i m m . in un m inuto. D iv i
dendo questo num ero per 5900 111m., circonfe- 
ren za delle r io tr ic i, troviam o che le ru ote del 
nostro locom otore d ovran n o girare a circa 
34/j g iri/m inuto per raggiungere i 120 km /h. 
P er lid u rre  la  velo cita  di 9000 giri/m inuto del 
nostro m otore a lia  velo cita  di 340 giri/m inuto, 
occorrerå un  rapporto di riduzione di circa 26/1, 
rap p orto  dato  da una ru o ta  d en ta ta  d i 26 den ti 
con d otta  da una v ite  a liletto  sem plice.

Q uando non si possono ottenere com m ercial- 
m ente i rapporti esatti, il che é virtu alm en te  
im possibile, il  m etodo p ratico  é di prendere il 
piů prossim o rapporto o tten ib ile  sul m ercato. 
P er eseinpio una locom otiva  per treui passeg- 
geri e q u ip agg iata  con un rapporto 32/1 sara piů 
len ta, a  p arita  del dia m etro delle ruote 1110- 
trici, di una con  un rap p orto  di 26/1, pero i uo- 
stri rco sta ti com penserauno facilm en te la dif- 
ferenza con una aum en tata  velo cita  del ifiotore. 
K iducendo il rapporto di trasm issione una d ata  
velo cita  d ella  locom otiva  vienc o tten u ta  con 
m cno giri/m inuto del m otore e il funzionam ento 
e piů  tranqu illo , pero a  scap ito  d ella  potenza 
d ella  locom otiva. F o m in a tam e n te  la scelta  
dei rapporti in scala  H O  é sufficienteniente 
v a s ta  da soddisfare tu tte  le esigenze.

D o v e  v i  é scelta  fra  v it i  a sem plice, doppio 
o trip lo  filetto , scegliete sem pře quelle con dop 
pio filetto  d ato  che esse sono m eccanicam ente 
m igliori. Com e pure scegliete  una v ite  del m inor 
d iam etro possibile d ato  che la  velo cita  peri- 
ferica  e l ’a ttr ito  a l d iam etro estem o di una 
grossa v ité  sóno m aggiori che in una v ite  piů 
p iccola. Per spiegarlo lasciateci considerare 
due v it i  : u n a d el d iam etro di 19 m m . ed una 
di m m . 12,7. A 1 regim e d i 9000 giri la  v ite  m ag-

giore ha una velo cita  periferica di 537 m. al 
m inuto, m entre a lia  stessa velo cita  di rota- 
zione, la  velo cita  periferica della  v ite  m inore 
é di soli m. 339 a l prim o. Se ne d u b ita te  m olti- 
p licate  il d iam etro per 3,1416, per ottenere il 
d iam etro d ella  v ite  e quindi m oltip licate  per 
9000, q u an tity  dei giri a l prim o del m otore.

I rapporti di riduzione variano am piam ente a 
seconda della case eo stru ttrici (mi riferisco alle 
estere, le sole che io . conosca) d i lo co m o tive  
in H O . In v ia  generále si possono im piegare 
rap p orti fra i valori d i 20/1 a  35/1 essendo la 
differenza resa necessaria dalle m aggiori v e 
lo city  dei m otori costru iti per l ’ H O , alcuni dei 
q u ali girano a 13 m ilá giri a l m inuto. V ediam o 
cosi i rapporti di 13/1, 20/1, 24/1, 26/1, 30/1, 
32/1, 35/1 e di 38/1.

P er un funzionam ento tranqu illo  ed una lunga 
d u rata , la v ite  e la  ru o ta  d en tata  dovranno 
cssere di m ateriale differenti. Da com binazione 
usuale é d ata  da una v ite  di acciaio  con una 
ru ota  d en tata  di o tto n e  o bronzo.

Da m aggior parte dei com plessi v ite-ru ota  
che usiam o nelle nostre locom otive non sono 
in vertib ili, cioc* la ru o ta  d en tata  non puo tra- 
scinare la v ite . Percio le nostre locom otive non 
gireranxio le ruote seiiza l ’im piego di una volon ta  
che con tiuui la rotazione della  v ite , dopo che 
il m otore ha in te n o tto  il suo funzionam ento. 
Il determ inare se un eom plesso v ite-ru o ta  č 
in vertib ile  o 110, dipende da una com p licata  
form ula che t ie u e 'con to, fra  altre  cose, del passo 
reale della v ite  e dei den ti della ruota d en ta ta  
nonehé del coefficieute d ’a ttr ito , questioni che 
non affronterem o in q uesta sede.

Da « T ab ella  2002 *> presenta un quadro coni- 
p leto  delle velo cita  o tten ib ili su i m odelli H O  
secondo i v ari rapporti di riduzione e con l ’uso

dei m otori in d icati, con an n otato  ogni diam etro 
di ru ota  reperibile, i tip i dei G r. delle locom o
tive  e locom otori delle F S  nella com pilazione 
della  quale si č omesso il calcolo  delle velocita  
non in rapporto con le locom otive c d i quegli 
assali p riv i d i convenienti ru ote elicoidali. E sse 
sono reperibili presso l ’A u to re, com e pure le 
ruote ed i disegni delle locom otive, q u esti nella 
sola  sca la  HO.

N on to rm en tatev i troppo per il rendim ento 
da ottenere nel decidere se usare, in un  m odello, 
una trasm issione a  v ité  senza fine o ad ingra- 
n aggi piani. Q uasi tu tte  le locom otive haim o piů 
potenza di q u an ta  ne abbisognino o ne possano 
usare, cosa evid en te quando le ruote m otrici 
s littan o  in vece  che trainare, poiché essa, in 
q u estr caso, non e razionalm ente im piegata.

Il tip o  di m otore é quello  a llu nga to, per la 
sem p licita  di m ontaggio  sul te laio  d ella  lo co 
m o tiva  del q u ale abbiam o in d icato  le caratte- 
ristiche e le m isure che, essendo di m inim o 
ingom bro, consentono una m igliore e piů razio- 
nale u tilizzazion e del v u o to  d ella  ca lda ia  (spe- 
cia lm en te il tipo delle F S  essendo verosim il- 
m ente ristretto) della  lo co m o tiva  per il suo 
riem pim ento con zavorra , cio a l fine di ado- 
l)crare piů coňvenien tem en te  la  potenza del 
m otore. I sistem i a  v ite  senza fine hanno d ato  
dei rendim enti anche del 75 per cento e sono 
anche piu tranquilli, nonché assolutam ente 
silenziosi e piů facilm en te aggiu stab ili dei dispo- 
s it iv i a  in^rånaggi piani oltre  ad  essere g li unici 
che consentono la  possib ilitä  d i m olleggia- 
m ento d ei singoli assi m otori.

LIN SE TOSI
V ia  S . S te fano, 11 - Bologna

Presso l ’ A u tore é reperibile la  « Tahella 2002 » 
c ita ta , a l prezzo di D- 90,— .
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I "Tiener NEL MODIILISMO
(si'nue tla pug- #7.5)

gid visto —  dalla piil sem plice alla piii complesša 
realizzazione modellistica giungendovi a grad i. 
A questo « primo am ove» non tutti siamo fe delt, 
poiché esso vive in un ambi ente cosi eterogeneo— 
qual'é Varia —  ed il modello funziona lontano dal 
sno costruttore al quale, amante infedele, é anche 
portato a tornare (senza malizia  !) in  huone con- 
dizioni. F u r con le soddisfazioni che esso oflre ne. 
consegue che molti d i not sono portati inevitabil- 
mente alla ricerca del modo di controllare i movi- 
menti del modello, nonché possibilmente, alla col- 
lezione degli stessi. La maggiore eta conduce alla 
ricerca di un amore piu tecnico e che presenti mag- 
giori sicurezze di fedeltd, un piaeere piu du ra
turo e che non faccia troppo corrcre. Questa strada 
pud presen ta re delle difjicolta nel percorrerla, ma 
chi ha passione modellistica riesce e trova vero- 
similmente che la migliore realizzazione costrut- 
tiva unita a quella di funzionamento é data unica- 
mente dal modello di ferrovia.

I  nvariabilmente ogni tanto si paria di crisi 
del modellismo. Ě  possibile rimedictre dopo cer- 
catane la causa ? Lo crediamo.

Secondo noi occorre creare qualcosa che attiri 
maggiormente Vinteresse tecnico del mod elli sta, 
non solo dal lato costruttivo —  come abbiamo gid 
visto —  quanto e soprattutto dal lato del rendimento. 
U11 modello deve dare una « soddisfazionc» che 
non deve ricercarsi solo nella costruzione, i l  che 
sarebbe troppo poco, ma sopratutto deve ricer
carsi nel funzionamento. I l  caso di un modello 
di locomotiva da manovra in scala HO che in 
u n d id  anni percorse oltre 53 mila km. ed e tut
tora in  funzione, diventerebbe forse un caso iso
late nel mondo. Fortunatamente d o  non é. Oc
corre perciö indicare dettagliatamente al model- 
lista, e qui molte volte difettiamo, la costruzione 
di un modello secondo la tecnica che gli viene data 
all'estero, descrivendo il modo di particolare at- 
trezzatura richiesta per i l  laboratorio e le fasi di 
lavorazione. Ě  come d ir e : si fa questo pezzo con 
quelle misure. M a non tutti possono sapere —  no- 
nostante la loro passione modellistica —  quali 
siano gli attrezzi piu indicati, dove ricercarli, 
quali i  materiali m igliori da adoperare ed il modo 
di lavorarli. Dobbiamo dire che molti non ne par- 
lano per quella gelosia che deriva dal desiderio 
di possedere un unico pezzo ? O che non lo divul- 
gano per che altri non ne facciano oggetto di com- 
mercio ?

N oi modellisti abbiamo molto spirito inventivo, 
ma i l  nostro lavoro si perde perchc non resiste 
al tempo ed al funzionamento. Questo fattore va 
ricercato con tutti i  mezzi ed esso non e da attri- 
buirsi interamente al modellisia quanto alle mol- 
teplici circostanze dip endenti dalVerrato con
cetto sulla specializzazione.

N el ramo specifico del modello in scala (per com- 
petenza ci riferiamo al modello di ferrovia) ab
biamo potato notáre come la tecnica modellistica 
abbia raggiunto in  questa attivitå alVestero una 
conoscenza cosi alta mente specializzata tanto da 
esser c posta fra i  rami piu scientifici per la per- 
fezione di costruzione e per la sua utilita allo 
studio, tanto che Societa ferroviarie come le Statali 
francesi, belghe, svizzere ed inglesi e varie Com- 
pagnie americane (tanto per citarne alcune la 
« Pennsylvania Railroad  *> e la «Baltimora and 
Ohio ») hanno creato appositi circoli sia per lo stu
dio come per Vinsegnamento praťico agli allievi 
su i vari si stem i di hlocco automati co (che daIV an- 
teguerra fauno la loro apparizione solo ora sulle 
nostre ferrovie) e su l funzionamento delle cen
trali d i comando dci piazzali delle stazioni e degli 
smistamenti. Ciö é dovuto al fatto che lo sviluppo  
e la diffusione delle costruzioni modellistiche in  
scala esatta (cosa purtroppo quasi sconosciuta da 
noi) ha dato ottiini risultati da quando si é estesa 
ad esse la piu moderna tecnica meccanica di produ- 
zione in grande serie con larghissimo ausilio  di 
pressofusioni in  metallo duro e di pezzi torniti 
che diiftostrano ancora una volta come lo sviluppo  
della specializzazione sia indice sicuro del pro- 
gresso industriale di una nazione nonché di indi- 
rizzo professionale e di dovere civico. Lacuna que
sta rimarcata del nostro Paese e gia da noi lamen- 
tata, cosa. che c i porta a pensare che dobbiamo 
probabilmente, prima di chiedere la sveglia al mo
dellismo, svegliare i « tecn ic i» di esso e parallela- 
mente quanti altri hanno conoscenze specifiche 
superioři al normale potendo divenire degli ottimi 
istruttori nei vari rami modellistici. A quesie per
sons rivolgiamo un caldo appello affinché sosten- 
gano. secondo le rispettive competenze e capacitd, 
i l modellismo senza attriti ma con una sola< meta 
comune : lo sviluppo ed i l  miglioramenlo di esso. 
I  piu capaci potr ebber 0 fare da guida a gli altri ed 
ai giovani che dovranno continuare il nostro la
voro e la nostra opera, guardandosi attentamente 
dai farisei e dai confusionari.

Parlare di circoli o :di club provinciali sarebbe 
molto utile, non solo per un determinaio genere di 
modellismo, qu.anto per una unione che racco- 
gliesse sotto le sue alt tutti i  rami m odellistici da 
noi citati pur lasciandoli completamente autonomi 
nella loro attivitå. Certo V interesse risulter ebbe mag
giore e probabilmente si potrebbe contqre sulVaiuto 
delle Case Costruttrici rispettive (come Vesempio 
dato dalV* A lfa  Romeo ») le quali sono maggior
mente inter essale allo sviluppo del modellismo 
che non lo Stato essendo queste in  maggior grado 
di oQrire un a into sia morale che materiale (at- 
trezzatura ď officina) potendovi le medesime ricer- 
care fra i  modellisti anche degli studiosi aventi

Sebastiani Virgilio di Roma, che i nostri lettori 
giå conoscono, presenta oggi una perSetta ripro- 
duzione della Santa Maria 1492.

ottime idee inventive nonché maeslranze specia- 
lizzate.

I l  problema che siamo venuti a porre é quello 
dei «tecnici » che dovrebbero formare i  « quadri » 
del modellismo nazianale c con i  quali organiz- 
zare su basi piú tecniche tutta la sua struttura, 
poiché consideriamo che senza una base sapiente- 
mente organizzata al centro ed alla periferia, senza 
Vappoggio di tutti gli associati opportunamente 
guidaii, non sia  possibile rialzarne le sorti.

Sara possibile gi unger c a tale concreta situa- 
zione ?

Cio dipenderd dalle circostanze, dulle basi 
che verranno poste e dalVinteresse che dimostre- 
ranno ad essa i m odellisti, fattori essenziali di ot- 
tima riuscita, nonché dålVappoggio da parte di 
chi ne ha la possibilitd e con un'opportuno pr- 
gano di collegamento.

Questa unitå si chiamerd, come quel tram, desi
derio ?

*

X. d. R. - Questa ě Ja risposta dell’amico Tosi alla 
« Sveglia al modellismo » del n. 32 c al « Grido di allar
me » del n. 33. Ci riserviamo di esprimere la nostra opi- 
nione; i lettori sono invitati a dire la loro.

MOVO
Via S. Spirito, 14 
M I L A N O

TUTTI I PRODOTTI ITALIAN I E 
STRANIERI Dl ALTA CLASSE PER 
LE COSTRUZIONI MODELLISTICHE

•

i  in d is p e n s a b le  c o n s id la re  il nuovo listino a i o m t o .  Si s p e d is ce  inviande L  b l
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AEROMODELLI Piazza Salerno. 8 - ROMA

AUGURA FELICE ANNO A L LA  SU A CLIENTELA

TAVOLE COSTRUTTIVE
FOCKE WULF 190, elastico ap. cm. 70 riproducente l’omo-

nimo caccia ....................................................L. 300
PIPER CUB, motömodello a volo libero per motori 2-3 cc.

apert. em. 1 3 0 ........................................L. 300

SCATOLE DI MONTAGGIO
A Z 16 Idromodello ad elastico da cm. 60 . L. 2.000
CAB. 1° Veleggiatore da cm. 1 1 0 ...................L. 1.200
K. 2R Modefio ad elastico da cm. 63 . . . L. 1.500
MACCHI 308 ad elastico  L. 1.200
Vasto assortimento di motori inglesi e americani.

MOTORI DI PRODUZIONE NAZIONALE
G. 19 da c.c. 4,82 nelle due versioni: ad autoaccensione

ed a in can d escen za .................................. L. 8.000
GB 17 da c.c. 10 a doppia versione . . . L. 12.500
GB 16 da c.c. 6 autoaccensione . . . . L. 7.500
G. 20 da c.c. 2,5 glow-plug ...............................L. 5.800
OSAM 2.500 da c.c. 2,5 autoaccensione . . . L. 5.800
Pompetta completa per m is c e la .................. L. 800
SIRINCOL - Širinga pratica ed economiea per collante

L. 500
ELETTROTRAFORO. Realizzazione perfetta ; si for- 

nisce per qualsiasi voltaggio. Fino al 20 Gennaio al 
prezzo di ................................ . L. 9.800

R I C O R D A T E : N on si a c c e tta n o  ord in azio n i sen za an ticip o , né 
di im p o rto  inferiore  a  L . 50 0 . N elle r ich ie ste  di ta v o le  c o s tru ttiv e  
ag giu n g ere L . 50  p er spese di sp edizione a  m ezzo  ra cc o m a n d a ta .

INTERPELLATE« PER QUALSIASI LAVORO.

ME 507
Motorino elettrico o c.c. 

e a c.a. da 12 a 24 V  

con inversion® di marcia.

CIGEA
IXIO 25 - μ  I

[resenta

Tutti i tjpi di rupte, pneumatici, trasmissione a funě a spirále 
e a catena, ingranaggi, snodi cardanici, accessori van, ecc

Aggiornate le Collezioni
Per completare e mettere in ordine le collezioni di 

«Modellismo » non aspettate sempře domani ! Domani i 
numeri arretrati, diventando sempře piii rari, costeranno 
di piii, o saranno esauriti. Provvedete in tempo, dunque. 
spedendo ordinazioni e vaglia alle « Edizioni Modellismo », 
Piazza Ungheria n. 1, Roma.

Gli arretrati vengono spediti FRANCO DI PORTO 
ai seguenti prezzi:

N. 1 e 2 : esauriti.
Dal N. 3 al N. 5 (cadauno) ..................... L. 50
Dal N. 6 al N. 26 (c a d a u n o ) ..................... » 100
Dal N. 27 al N. 33 (cadauno) , » 200

Volete costruire 
modelli navali?

Desiderate un 
modello costruito ?

MWWmm - GRECO
Campo de’ Fiori, 8 - R O M A · 225

un laboratorio

unico in Italia

un norne fam oso

in tutto il mondo

DAL 1° GENNAIO 1951 NUOVO LISTINO 

RICHIEDETELO
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Risparmierete tempo, denaro, 
disillusion!, realizzando le nostre 

scatole di montaggio
M od ello  U .C o n tro ll  del M acclii M B  3 0 8  in  scala  1 /1 0  

p e r  m o to ri da 2 a 6  c c . - S cato la  co m p le ta  di tu tti i 

pezzi c o m p re s o : c o lla , v e rn ic e , c o lla n te , d isegn o, e c c . 
- L . 2 .9 9 0  f .d .p .

R ich ieden do il nostro nuovo catalogo illustrato contro  
invio d i  L . 10 0 , avrete a disposizione una vasta 
gam m a d i scatole d i m ontaggio, m otori italian i e stra- 
nieri e  accessori d i ogni genere.

AVIOMODELLI - Via G. Grandi, 25 - Cremona

Attenzione ! ! !
Ě uscito il nuovo catalogo «TUTTO PER 
IL MODELLISMO» N. 9 (1951): una com
pleta rassegna dettagliata e illustrata sulla 
migliore produzione modellistica europea.

Novitå assolute - M odelli di tutti 
i tipi - M otori di gran  dasse - 
A ttrezzi -  Accessori - Aerei - Auto 

N avi - Treni ·  modellismo.

Insomma :

lina g i a  i i s p e n s i l e  per il vero m É l l is I a
Costa solo L. 50 e viene inviato immediatamente franco di porto.

AEROPICCOLA
TORINO - Corso Peechiera, 252 - TORINO 

(L ’unica Ditta italiana attrezzata esclusivamente per il modellismo).

1
H

ff

ri)
ifl
M
ir

E m p o r i u m

Milano
Via S. Spirilo, 5

DITTA SPECIALIZZATA 
PER TRENI MODELLISMO

Listino N . 1

P ro fila to  V ign ola  s c a r t . :  0 ,  fe rro  . L .  1 10  m l.
» » » 0 ,  o tto n e  . » 150  »

T ra v e rs in e  in  legn o ca s ta g n o , o tig lio :
m m . 1 0 x 7 0 x 7  a lt . ( c a d .)  . L .  3 —
m m . 1 0 x 7 0 x 5  a lt . » . . . »  2 —

S c a rp e tte , p e r  b lo cca g g io  ro ta ia  p ro fila ta  a lla  tra -  
v e rs in a :

in fe r ro , F G M , p e r  a tta c c o  2 r o t a i e  giå in  sca r-
ta m e n to  0 .................................................. L .  7 —

in fe r ro , F G M , sem p lice  . . '  . . » 3 —
in fe r ro , F E M , se m p lice  . . . . » 4  —

C h io d in i, p e r  il fissaggio d elle  s c a rp e t
te  ( la  b u sta  di g r . 3 0 ) . . . »  50  —

P ro fila to  in o tto n e  n ic h e la to , p e r  sca rta m e n -
to  H O ..........................................................L .  1 25  m l.

T ra v e rs in o  in  fib ra  n e ra , in s trisc ie  lu n g h e  cen - 
tiin e tri 7 0 , p e r  la  e sa tta  posa del b in a r io , sia  
cu rv o  n ei d ia m e tri di 7 6  - 9 0  - 104  - 1 18  cm . 
clie  d ir itto  (a l  p e z z o ) .............................L . 100 —

M a ssicc ia ta : F o n d o  di p o sa  del b in a rio  p e r  scar- 
ta m e n to  H O , in faesite  (m a te r ia le  n o n  sog- 
g e tto  a to rsio n i e p ie g a tu re ) :  
se g m e n t! diri 

» cu rt  
» »
» »

» »

(o g n i c e rc h io  ě fo rm a to  da 8  p ezzi)

i lunglii 60  cm . . . L . 8 0  —
0  7 6  . . . . . » 8 0  —
0  9 0  . . . . . » 9 0  —
0  104 . . . . . » 95  —
0  118  . . . . . » 1 0 0  —

P er ordinuzioni inviare un terzo an ticipato , il saldo  
in contrassegno.

•
TU TTI I  NOSTRI PRO D O TTI SONO G A RA N TITI

Com p let o assortim ento d i tutti i tip i e  m odelli d i 
treni e  pezzi staccati.

P er qualsiasi fabb isogn o rivolgetevi fiduciosam ente

893



m O D E L U S T l! D R T IG IO Itl!
Affrettatevi ad acquistare 
il nuovissimo

seghetto
Leonardi

B re v e tta to  col n. 432 - R eg. 45

Poten za Watt 80 - Voltag- 
gio a richiesta - Přofonditá 
cm. 30 - Peso Kg. 4,800

Taglia legno dolce flno a 
n  30 - Legno duro fino a 
mm. 12 - Metallo fino a mm. 2

B anco  fu so  in g h isa  - pia tto  
in  a llu m in io  fu so  e re ttiň -  
cato  - sospensione co m p le -  
ta m e n te  in  g o m m a  - m o r 
se t to p o rta  lam e sn o d a to  - 
corsa d e lla  la m a  rego lab ile  
- S is te m a  brevetta to  d i spo- 
sta m en to  de lla  la m a  v ib ra n tě

Ancora per poco tempo 
ě in vendita al prezzo di

Inviare per preno. 
tazione L. 1000 
II rimanente 
dell’ importo, 
p i Ci s pese di 
imballaggio e di 
s ped i z ione, in 
contrassegno.

Consegna immediate 
Garanzia 8 mesi

II foglio descrittívo con le nořme 
per manutenzione ed uso, in 

vendita a L. 30.

Indirizzore richieste, chiedere pre
ventivi e dettogli scrivendo al

LABORATORY Dl PRECISIONE

LEONARD I
ClRCONVALLAZIONE CASILINA, 8 

Te l. 768707 R O M A

Via Flaminia, 2 1 3  - ROMA

SCARTAMENTO 00 (mm. i 6,5)

Moiori e carrelli :
M o tore a co rre n te  a lte r n a ta  19 V. M arklin o rig in ale  . L. 4 .6 0 0  
D etto , m o n ta to  su carre llo  a  4 ru o te  per e le ttro tre n o  . 4 .0 0 0
In v e rtito re  a relais p er d e t t o ................................................  1 .950
M o tore a co rre n te  co n tin u a  12 V. P ittm an n  o rig i

nale , a  5 p o l i ...........................................................................  5 .9 5 0
D etto  co m p le to  di víte  sen za fine ed in granaggio  6 .9 5 0
M o tore a  co rre n te  co n tin u a  12 V. Jap , a  5 poli 4 .8 5 0
V íte  sen za  fine ed in g ran ag g io ................................................... 490
C arrelli p er vagoni v iag g iato ri, a  tr e  assi m olleggiati,

al paio ................................................................................... 1.800
D etti per ca rr i m erci, a  due assi, m olleg g iati, al paio 95 0
P er vagoni passeggeri con una ru o ta  iso la ta  p er asse,

al p a i o .................................   900
D etti, esecuzione m olto  d e t t a g l i a t a ..................................  1 .059
P er ca rr i m erci tip o  D iam on d , con ru o ta  iso la ta , al

p a i o ................................................................................................» 650
C arrelli tip o  OCEM ru o te  non iso late , p asseggeri, al

p a i o ..................................................................................................  600
C arrelli tipo  D iam ond ru o te  non isolate , p er vagoni

m erci al p a i o ...........................................................................  600

Carrozze passeggeri e carri merci:
S ca to la  m on tagg io  ca rro z z a  passeggeri aero d in am ica  

tip o  a m erican o  cassa  in a llum inio , esclusi carrelli
e g a n c i ......................................................................................... 2.200

D etto , in Z a m a c  pressofusione nei tipi per tra s p o rto  
gh iaia  e chiuso per tr a s p o rto  d e rra te  con p o rte
sco rre v o li, esclusi c a r r e l l i ................................................  1 .400

C a rro z z e  passeggeri tip o  S .C .N .F . tu tte  in m etallo  
co m p le te  di ca rre lli. Si m o n tan o  in m eno di 
un’o r a ......................................................................................... 4 2.200

Molrici (sca)ole montaggio):
M o trice  a m e ric a n a  a e ro d in a m ica  tip o  D iesel, co m 

p leta  di m o to re  12 V olt co rre n te  continua  
L o co m o to re  a m erican o  tip o  P en n sy lv an ia  2 - 2 - 2 ,  

co stru zio n e  in lam ierin o  d ’o tto n e  m o lto  d e t ta 
g lia ta  . ..................................................................................

L o co m o tiv a  con  te n d e r  tip o  P acific  4  - 6 - 2 - m o to re  
B ow ser « S u p er » con luci lo co m o tiv e  e ten d er  

D e tta , m o n ta ta , p ro n ta  p er f u n z i o n a r e ...........................

15 .500

1 2 .5 0 0

3 0 .5 0 0  
3 8 .0 0 0

Varie :
G anci a u to m a tic ! tip o  M arklin , al p a i o ............................
R uote m o n ta te  su asse, non iso late , cad . asse (p er

vagon i) .........................................................................................
R u o te m o n ta te  su asse, con una ru o ta  iso la ta , ogni

a s s e ................................................................................................
R espingenti in o tto n e , con asse f ile tta to , al paio . 
D etti, re tta n g o la ri, per e le ttro tre n i, al paio . . . .
L am p ad in e tipo a  v ite  19 V olt .........................................
D e tte , tip o  a c a r tu c c ia , p ic c o li s s im e ..................................
R uote a  rag g i, fondo pieno, per carrelli lo co m o tiv e  e

ca rr i m erci ca d ...................................................................  .
F ian ca te  carrelli in Z a m a  p er c a rro z z e  passeggeri cad . 

» » » » » carl-i m erci cad .
» su p p o rto  per assi ca rr i m erci cad . .

R uote per lo co m o tiv a , m m . 23 , con foro q u ad ro  per  
b loccaggio  asse e v ite  fissaggio biella cad . .

D e tta  con  b o ccola  iso la ta , c a d ................................................
D ette  da m m . 25  con flangia o tto n e  con o sen za  

anello  iso lan te , ca d . . . . . . .
A sse m o n ta to  con due ru o te  m m . 25 , una iso lata

a d a tto  p er lo co m o tiv a  69 1 , c a d ..................................
C arrello  o scillan te  tip o  D iam ond con ru o te  a raggi 

m m . 12 — a d a tto  p er ten d er 691 , cad .
D étto  con una ru o ta  iso la ta  p er asse, c a d ...........................
R uote a  raggi in Z a m a  m m . 10 e 12, a d a tte  per c a r 

relli a n te rio re  e p o sterio re  69 1 , cad . . . .
A sse m o n ta to  con due ru o te  a rag g i, cad .

120

80

120
80

120
250
300

28
80
80
55

80
150

190

420

550
680

45
130

Listino  m otori elettrici e scoppio e material i var i . L. 50 :: L i
stino m ateriali ferrov ie  HO e T T . L. 50 :: Listino accessory per 

navi antiche e m oderne. L. 50.
•

M ercé franco Rom a. Im ballo  al costo.
Fotografia de l m odello  prescelto. L. 60 rim borsabili sul prim o  

acquisto.
N el rickiedere  in form azion i si prega unire  L. 30 in francobolli.

A . A .A . A . A . A . A. A . A . A . A . A . A . A .

Ta riffs  di p u b b licita  
per questa  Rubrics

L. 25 a parola - in neretto L. 30 - maiusccio L. 35

AAA A LI DI GUERRA 1043, rile
gato . mezza tela L. 850. - Modellismo 
Piazza Ungheria 1 - ROMA 

AA AQUILOXE offriamo annate 
scioltc, complete.mai sfogliate., 1934 
L. 600 : 1937 L. 900 ; 1942 L. 1.200 

. Vaglia a Modellismo.Piazza Unghe- 
ria 1 - ROMA.

AA AQUILOXE rilegato tutfa tela 
annata completa 1043 (uniea rarissi- 
ma) L. 1.400. Modellismo Piazza 
Ungheria 1 - ROMA. .

AA IL YOLO IX  ITALIA rilegato 
in tela pagine 400 ; esemplare raris- 
simo L. 1.500. Modellismo Piazza 
Ungheria 1 - ROMA.

AA I/ALA D’lTA LIA  annata com
plete 1043 rilegata in tela L. 1.000. 
Modellismo Piazza Ungheria 1, ROMA. 

AA LA GUERRA TXTEGRALE del 
Gen. G. D ouhet; volume di pagine 
400 L. 500. Modellismo Piazza Un
gheria 1 - ROMA.

AA Ancora poche decine di pacchi 
balsa contenenti 150 listelli (3x3, 4x4, 
5x5) e GO tavolette (mm. 1,2 e 3) 
per solo L. 2.200 f. d. p. Affrettate
vi !!! AVIOMODELLI Cremona - Via 
G. Grandi 25.

Laboratorio
Costruzioni modeiiistiche

REGGIAdl & PEKKA
T O R I N O

CORSO ORBASSAHO. 32 ■ TEL. 32.654

φ  Un com pleto  assorli- 
m ento  d i altrezzature  
per m odelli navali an
tich i e m o dern i; tu tti 
gli accessori per costru
zio n i auto e navim odel- 
listiche.

φ  Una interessantissinia  
serie d i d isegni d i m o
delli navali a m otore, 
a vela e statici.

φ  Una com pleta attrezza- 
tura per eseguire accu- 
ratamente qualsiasi ri- 
parazione o trasforma- 
zione m otori.

φ  M odelli fin iti  d i auto e 
navi per m ostre od espo- 
sizion i - P lastici - Dio- 
ram i.

φ  sco n ti specialt per ri- 
vend itori - Catalogo ge
nerále L . 50 - P er in 
form azion i unire L . 30 
in francobolli.
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AEROMODELLISTI
AUTOMODELLISTÍ
NAVIM ODELLISTI
TRENOMODfLLISTI

M n r ip l l i^ m n  * r,ini,a riv!stam U U C IIIO IIIU  jtaliana iHirata 
esclusivamente a voi.

Modellismo "„sríT,,™
le novitå modell i stiehe del mondo. řrazio 
alla sua ottiina rete di eorrispondcnti e 
di collaborator!.

Abbonandovi
— (Ί consentirete di migliorare ancora la quantity e la 

qualita del contenuto.
— Acquisterete la rivista ad un prezzo notevolmente iiife- 

riore; 12 numeri a L. 250 =  L. 3.000. Kispannio netto 
di L. 500.

—  Rieeverete la rivista eon notevole antieipo rispetto alle 
edieole.

—  Sáře to čerti di non perdere nessun numero della collezione.
—  Rieeverete la rivista non per un anno. ma per 12 o (> 

numeri.
—  E sopratutto. ci aiuterete nel non lacile compito di svi- 

lupparc. potenziare e divulsare il modellismo!

A h h n n a t p v i  I L’abbonamento a 12 mini, costa L. 2500 ; 
n U U U I l H l C V I  ■ a g num. L. 1300. Eflettuate le rimesse 

a mezzo vaglia indirizzando a :

Edizioni Modellismo
Piazza Unnrheria, 1 - Roma

AVIL CEMENT
D E L L A

A V I L  A D H E S I V E S  C O M P A N Y
SHERMAN OAKS, CAE. U.S.A.

A G E N T E  G E N E R A L E  P E R  V  I T  A L I A  j

A L D I  G U I D O  - M I L A N O

L’adesivo insuperabile per il modellista

•  PROVATELO!!! ·  RICHIEDETELO!!! ·
ALLA

AEROMICROSPORT
CARBONERA (Treviso)

CHE NE Ě SEMPŘE BEN FORNITA 
ED Ě A VS. DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO

Listino inviando L. 30

La «LAER Guerrini»
per gli Amici di «Modellismo»

Massimo Guerrini, I’Asso del volo a vela e istruttore di pilotaggio fr a  i piu 
noti ď Italia, che per la sua accesa passione areonautica é stato fra  i primi —  negli 
anni difficili del dopoguerra, quando volare sembrava da not impossibile —  a  cost i- 
tuire una Scuola di Pilotaggio a Roma, la  « LA ER Guerrini», ha risposto con entu- 
siasmo alia nostra richiesta per offrire a tutti gli Abbonati di Modellismo le mag-  

giori possibilita per realizzare una delle loro maggiori aspirazioni di aeromodellisti : 
il volo.

L a  « LAER Guerrini», che ha la sua flottiglia di apparecchi a motore e a ve
la all'Aeroporto dell Urbe, oltre all'offerta di un Brevetto di Pilota da estrarsi 
fra  i nostri Abbonati —  di cui abbiamo dato notizia in altra parte del Giomale  —  

off re a tutti gli abbonati lo sconto del 10% sui voli, e consente facilitazioni di 
pagamento mensile a coloro che intendono conseguire il brevetto di Pilota.

Per fruire di tali concessioni, rivolgersi alia nostra Redazione : P iazza Unghe- 
ria n. 1, tel. 877015.

GASTONE MARTINI, Dirett. Resp. Autor. Comm. Naz. Stampa deU’ll-tt-45 Distrib.: A.G.I.R.E., Viale Giulio Cesare 6, Roma —  Arti Graflche A. Chicca - Tivoli (RomaV



d i u n a  n o ta  lo c o m o tiv a  a  v a p o re  a e r o d in a m ic a  tip o  
« A T L A N T IC  » d e lla  « M I L W A U K E E  R O A D »  A m e ric a n a

L. 442 - SERIE BLU - L. 11.800 : : Inversione automatiea 28 V. 
Uluminazione : : Funzionamento 16-18 Y.C.A.
L 442/R - SERIE ROSSA - L. 7.900 : :
Inversione automatiea· : : Funzio- 
namento 4-12 Y.C.C.
SM 442 - L. 6.800 - Come ~ * ·

sopra ma in scatola
<li montaggio. ^

Cat alogo generale e listino prezzi al pubblico L. 200 nei migliori 
negozi. - La Casa non vende direttamente ai privati.


