


A L I T A L I A

Linee Aeree regolctri per

Francia - Svizzera - Inghilterra 
Libia - Egittu - Eritrea 
Brasile - Argentina - Uruguay

Servizi rapidi comodi e sicuri con

Trimntnri e Quadrimotori

A  B O R D O :  S E R V I Z I  G R A T U I T I  DI R I S T O R A N T E  E P O S T A L E

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA
ROMA - Via Bissolati, 13 - Tel. 470241 ♦ Tetegr. ALIPASS - ROMA 

e presso tutte le Agenzie di viaggi

V '  interessa di vendere i 
vostri prodotti a Roma ? 

V i consigliamo di fare la 
pubblicitå su

La M im ana 
a Roma

La pubblicazione a grande 
tiratura che i romani, i 
turisti, i viaggiatori e i 
pellegrini, consultano tutti 
i giorni, piu volte algiorno.

La M im ana 
a Roma

ě in vendita nelle edicole, 
alle casse dei cinema, alle 
agenzie turistické e di viag- 
gi. Costa soltanto 30 lire.

Per abbon. e pubblicitå scrivere:

Amm.ne Settimana a Roma
Piazza Ungheria, 1 - RO  M A

RIVENDITORI DIRETTI
RO M A

AEROMODELLI, P. Salerno, 8 
AVIOMINTMA, Via San Ba- 

silio, 50.
GRECO, Campo dei Fiori, 8.

M IL A N O

LIBRERIA INTERN AZIO-
NALE, Via S. Spirito, 14. 

NOE’ , Via Manzoni, 26. 
EMPORIUM, Via S. Spirito, 5.

B A R I
MODELLALFA, Via R. da 

Bari, 113.

T A R A N T O

LIBRERIA ULDERICO FI- 
LIPPI, V. D. Acclavio, 48.



NON DIMENTICHlAMO LE SCliOLE!
P erch é l ’a ero m o d e llism o  e sc a  d a lla  a ttu a le  crisi 
ě n e cessa rio  c h e  le  sc u o le  n a sc a n o  e  r ic a n o  in  
o žn i c ilia  ď lta lia . M a  b iso g n a  acce lerare  ϊ te m p i

M odel
L I S M O

R I V I S T A  M E N S I L E

ANNO VII - VOL. IV - NUM. 37 

APRÍLE 1951

Direttore:

GASTONE MARTINI

Redattore Capo:

Gl AM PIERO JANNI

Dir. Red. Amm. Pnbblicitå 
P.za Ungheria, 1 - Roma 121 

Telefono 877.015

TARIFFE D’ARROMMENTO
ITALIA : 12 N.n L. 2500 - 6 Ν.Π L. 1300 
ESTER0: 12 N.ri L. 3500 · 6 N.n L. 2000

S O M M A R I O

Non dimentichiamo le scnole! . . . 971
Come costruire un radiocoman do . . 972 
« Ascender », mo dello di elicottero . . 975 
« Bolide », mo to mo dello di Di Pietro . 977 
Le limitazioni per gli aeromo delli da

gara ................................................977
« Stinker», modello V.V.C. di F. Conte 979
Veleggiatore scuola « T. 51» di C. Tione 980 
Proteggere il mo dello e sfruttare la ma-

ta s s a ...................................... 981
La IV Coppa Tevere - Coppa Aeronau-

tica ....................................................982
Collando di un radiocomando, di

B. Winter * .................................. 985
« K. L. 69 », mo dello Wakefield di

L. Kanneworff .................................986
Π modello di cruiser « Cadal I I » di

Dal Seno.......................................989
La riproduzione della « Stella » di Greco 990
I materiali nelle costruzioni navimodel-

listiche ...............................................991
Costruzione di una locomotiva « 691»

scart. « 0 » ...................................992
Costruire un plastico ferroviario . . 995
Notiziario dell’Aero Club ďltalia . . 999

In copertina : Ě in volo « Bolide », l’ori- 
ginale motomodello di Igino di Pietro.

Nel fuori testo : La tavola al naturale 
del veleggiatore scuola « T. 51 » di 
Carlo Tione, prescelto dall’Aero Club 
d’ltalia quale modello-tipo per i corsi 
d’aeromodellismo

Ualtro giorno mi trovavo nel locale di vendita 
di una nota ditta romana produttrice di mate
riali per costruzioni modellistiche. Stavo discor- 
rendo col «principale» quando, ad un tratto, entrö 
un ragazzetto vispo, sui dodici-tredici an ni: un 
« cliente », pensai.

« Voglio costruire un modello volante», disse il 
ragazzetto, « come debbo fare ? » Vi confesso che 
rimasi un po' perplesso ; mi credevo quasi colpe- 
vole. Il « principale» si affannava a trovargli la 
tavola costruttiva di un modello facile facile, a 
spiegargli che i listelli andavano posti cosi e cosi, 
che per le incollature avrebbe dovuto usare il col- 
lante cellulosico. « E come si fa a farlo volare ? » 
domando a questo punto il ragazzetto ; i l «principale» 
improvvisö una lezione rapida di aerodinamica, 
di volo veleggiato, di traino, di portdnza e resi- 
stenza, di cavi e puleggie, poi parlo anche di ascen- 
denze e dinamiche...

11 ragazzetto era molto entusiasta, seppur non 
troppo convinto dalle spiegazioni. Ma la novitå, 
il segreto del modello volante o, meglio,il desiderio 
di far volare un piccolo aereo, lo avevano conqui- 
stato. Se ne andJb col pacco dei listelli, del collante 
e della carta, col rotolo del disegno sotto il braccio, 
dopo aver raggiunto il prezzo di tutta quella roba 
con gli ultimi bigliettini da due lire rintracciati 
nelle tasche.

Rimasi perplesso.
Forse in nessun altro momento mi ero reso 

conto cosi chiaramente della situazione non invi- 
diabile in cut viene a trovarsi il giovane che in- 
tende dedicarsi alVaeromodellismo {per non par- 
lare, poi, dei casi in cut si presenta la tentazione 
del modello controllato in volo circolare !). Perché 
e utile, si, convincere le folie che i nostri modelli 
non sono giocattoli, che si tratta di un « deporte 
ciencia», come dicono i costruttori di lingua casti- 
gliana, é utile far conoscere Vaeromodellismo nel 
suo interesse scientifico ed educativo, nel suo fascino 
sportivo, ě utile propagandarlo, diffonderlo, farlo 
apprezzare, ma a che cosa serve tutto do se poi 
colui che vorrebbe diventare aeromodellista non 
sa da qual parte cominciare ? Finiamo col rin
chi uderci, anche contro la nostra volonta, nella 
famösa torre d'avorio.

Vorrei rivedere quel ragazzettto soltanto per sa- 
pere dei suoi modelli. Perché dare la tavola costru- 
tiva di un modello semplice e qualcosa, ma e sem
pře terribilmente poco. Nel novanta per cento dei 
casi il ragazzo viene a trovarsi davanti a difficolta 
e a incertezze che lo lasciano incerto ; a meno che 
non sia dotato di particolari qualita di volonta 
e d'ingegno, egli pianta tutto li e va a rifarsi con 
una bella partita di calcio.

Fin qui, poi, abbiamo parlato del caso di un 
ragazzo cosi fortunato da abitare in una grande

cittd come Roma come Torino o Milano, dove 
pud trovare la ditta specializzata, parlare con 
qualcuno piu esperto di lui, avere chiarimenii 
e dettagli. Ma se si tratta di uno meno fortunato 
che abita, non dico a Pescocostanzo o a Bosco- 
trecase, ma a Messina, o a Bari, o a  Trapani, 
oppure anche a Bolzano o Modena o Alessan
dria, la sua situazione ě ancora peggiore. Egli non 
pud rivolgersi ad una ditta direttamente, deve 
farlo, se mai, per lettera; la risposta si fa atten- 
dere un bel pezzo, e poi altro tempo ci vuole prima 
che arrivi il materiale. Poi, una volta ricevuto il 
materiale, deve lavorare d'ingegno e di fantasia, 
perché non ha nessuno che lo guidi, che gli dia 
un suggerimento qualsiasi.

Tutto cid senza contare, ancora, quali sacrifici 
sono necessari per mettere insieme la sommetta, 
non proprio modesta, che occorre per avere qual
cosa da una ditta specializzata; mentre d'a Itro 
canto la perdita di tempo pud rappresentare una 
doccia fredda alVentusiasmo del giovane.

Forse non ci rendiamo conto delVimportanza 
della scuola nella vita delV aeromodellismo ( e del 
modellismo in genere) ;  perché la scuola rappre- 
senta, appunto, una fonte di vita. Nel programma 
di attivita dell'A ero Club —  riteniamo, per il 
momento, il problema di competenza di questo 
Ente —  va inserita, e tenuta nella massima consi- 
derazione, la costituzione di scuole d'aeromodelli
smo in ogni sede locale di Aero Club. Soltanto 
cosi i giovani che simpatizzano per il modello 
volante potranno trovare un indirizzo sicuro, 
sapendo che non sciuperanno del denaro e che, 
insomma, potranno divenire ottimi costruttori. 
UAero Club centrale dovrebbe provvedere di ta- 
vole costruttive e di materiali i vari A ero Clubs 
periferici, i quali, a loro volta, dovrebbero cer- 
care gli istruttori. Uopera di propaganda aero- 
nautica potrebbe ottenere risultati di gran lunga 
migliori, mentre Vaeromodellismo, accrescendosi 
di nuovi e freschi elementi, potrebbe prendere uno 
sviluppo veramente soddisfacente. Sarebbe, credo, 
Vunico mezzo per uscire dalla attuale, troppo evi
dente, crisi aeromodellistica.

Qualcosa si sta gid facendo. Ě in preparazione 
un modello scuola, il T. 5 1 , che, collaudato anche 
da... Tione junior, ha dato buoni risultati. Ě un 
modello molto semplice e razionale, oltre che vera
mente economico. Questo dovrebbe essere il mo
dello-tipo da adottarsi nelle scuole come lo fu, 
a suo tempo, V^Allievo T. 41 » di buona memoria. 
Ma bisogna che ora sorgano anche le scuole, che 
TAero Club dia tutto il suo appoggio, rendendosi 
conto delVimportanza della scuola e provvedendo 
di conseguenza.

GIAM PIERO JANNI

Inv itiam o tu tti i le ttori, co lla b o ra to r ! e  corrisp on d en ti ad inv iarci il m ateria le  per ogn i 
num ero non o ltre  il 7 del m ese. T u tti i nostri s forzi sono o ra  protest verso  il ragg iung im en to  
della  puntualitå  assoluta  : ed  i le ttori d e v o n o  a iutarci in qu esto .

Per quanti ci ch ied on o  istruzioni sulle m odalitå  per co lla b ora re  a M odellism o, preci- 
s iam o che i disegni posson o  essere a m atita , su qualsiasi t ip o  di ca rta , p ossib ilm ente  piu 
grandi della  nostra  pagina e com  pleti di tu tti i d ettagli. F oto  ch iare , nitide, s ta m p ate  su 
carta  b ianca lucida . E vitare gli s fond i con fu si, fa re  in m o d o  ch e il m od ello  si d istingua  nei 
partico lari. La descrizion e d eve tra tta re  anch e la costru z ion e  del m od e llo , m a  s o p ra ttu tto  
lo sv ilu p p o  su b lto  dal p rog etto  nelle va rie  fasi.

T u tto  c ió  vale sia per I’a erom od ellism o che per I’a u to  ed  il navi e tren im od e llism o . *

LA C O L  LA BO R A Z IO N  E A  M O D E L L IS M O  Ě A P E R T A  A  T U T T I !
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I

(continuazionc dal n. 36 di « Modellismo»)

Parte seconda - Hicevitore
U n a d elle  tan te  cause che hanuo influito sul m an cato sv ilu p p o del 

radiocom ando, p artico larm en te del radiocom ando per m odelli v o lan ti, é 
s ta ta  fino a  qualche tem po fa  rap p resen tata  d a lla  im p ossib ilitå  di realiz- 
zare r icev ito ri d i sem plice costruzione e di lim itato  peso. In o ltre , effettuan- 
dosi la  trasm issione non con  on da p u ra  m a m o d u late, la  com plicazione 
c o stru ttiv a  si esten deva anche a i trasm ettitori.

Ua n ecessitå  d i am plificare il  segnale proven ien te d al trasm ettitore  
in m aniera d a  poterlo  u tilizza re  p raticam en te esigeva  dei circu iti riceven ti 
com posti d i alm eno tre v a lv o le . D i conseguenza il loro peso eccessivo im - 
pon eva la  costruzione d i m odelli v o lan ti d i n o tevo li dim ensioni certam ente 
riservati, anche p er il costo, a  pochissim i n iodellisti.

Solo  tre  o q u attro  an n i fa , grazie  ad  una casa  am ericana e precisa- 
m ente a lia  R eyteo n , che h a  p rodotto  Form al n o ta  R K 6 1 , e ’e sta ta  la  possi- 
b ilitå  d i realizzare dei ricev ito ri con u n a sola v a lv o la , d i lim itatissim e di- 
m ensioni (possono essere con tenu ti n el palm o della  mano) e di peso cosi 
basso d a  p o ter essere a p p lica ti su  m odelli v o lan ti anch e di cm . 120-150 di 
apertura  alare, con m otori anche d ella  c ilin d rata  d i cc. 1,3.

U a v a lv o la  T h y ra tro n  a  grig lia  com andata R K 6 1  ( o la  sim ilare X F G i  
oggi p ro d o tta  anche in In g h ilterra  d a lla  d itta  H ivac) é, com e si ved e in 
fig. i ,  un  m inuscolo triodo, non v u o to , 111a riem pito con u n a certa  q u an titä  
di gas (quasi sem pře vapore d i m ercurio) il quale  perm ette delle fo rti varia- 
zioni d ella  corrente d i p lacca  con piccole  variazion i d ella  tensione d i griglia , 
ossia anch e con  deboli segn ali d i arrivo .

A n alizziam o  ora il circu ito  teorico del ricevitore che si descrive in  que- 
sto a rtico lo  e  che usa, com e g iå  d etto , la  R K 6 1 . Ě  un  circu ito  super-rigene- 
ra tivo , m olto  sensibile e qu ind i p artico larm en te  a d a tto  a l nostro caso. É  
form ato, com e si puö osservare n ella  fig. 2, d a i seguenti c o m p o n e n ti:

L  : Bobina ricevente fo rm a te  da n. 8 spire d i filo d i ram e argen tato  
del d iam etro di m m . 1,5 . P e r  la  su a  costruzione seguire le in d icazio n i della
fig· 3-

C : Condensatore variabile della  cap acitå  m assiina d i 30 picofarad.
C  i  : Condensatore di accoppiamento di antenna d ella  cap acitå  m assim a 

di 10-15 p icofarad.
S ia  C che C i  sono rap p resen tati nel nostro caso da due com pensatori 

con cen trici P h ilip s.
L  i  : Impedenza di alta frequenza identica a qu ella  u sata  nel trasm et

tito re  ; quindi per la  sua costruzione usare le indicazion i della  fig. 8, nel 
n . 36 d i « M odellism o».

C 2 : Condensatore d i griglia della  cap acitå  d i 100 picofarad, con so- 
lam en to in  m ica." a;

R  : Resistenza d i griglia da 3 m egaohm s, %  W a tt.
C 3 : Condensatore di fuga d ella  cap acitå  di 5000 p icofarad  con isola- 

rnento in  ceram ica.
R S  : Relé sensibile co stitu ito  d a  un  nucleo d i ferro m olto  perm eabile 

al flusso m agnetico (possibilm ente in  m um etal) racchiuso in  un  rocchetto  
su cu i sono a v v o lte  m igliaia  d i spire d i filo di ram e d a  m m . 0,05, fino a  rag- 
giungere una resistenza di 4000-5000 Ohm . Q uesto a vvo lg im en to  perm ette,

con un  passaggio m iuim o di corrente (0,8-1,5 m illianipére) di avere una 111a- 
gnetizzazione sufficiente per a ttrarre  la  an co retta  p ortan te i co n ta tti elet- 
trici necessari a  com andare il circu ito  servom otore.

R  i  : Reostato a filo od a carbone —  resistenza 15000 - 20000 O hm s —  
Collegato in serie nel circu ito  anodico perm ette la  regolazione d ella  corrente 
d i placca, il cui va lo re  non deve superare, per nessuna ragione, 1,5 milliam- 
pére. O uesto e m olto im portante agli e ffetti d ella  d u rata  d ella  v a lv o la , la 
cui efficienza e lim itata  a  qualche ora. Ě  a d a tto  alio  scopo un reostato 
d ella  grandezza di qu elli usati nelle  radio p ortatili.

B  : P ila  per Vaccensione del filamcnto co stitu ita  da un elem ento cilin- 
drico da 1,5 vo lt.

B  i : Batteria anodica co stitu ita  d a  due elem enti B-122 E veread v  
da 22,5 volts, co llegati in serie in m odo da form åre 45 vo lts. (Questi elem enti, 
u sati negli am p lilicatori per sordi, pesano so ltan to  gr. 35 ciascuno e la  loro 
v ita  ě m olto lunga, d ato  che devono erogare a l m assim o 1,5 m illiam pére).

I„c due b atte rie  B  q B 1 si possono osservare nella fig. 4.
/ : Interruttore filamento co stitu ito  d a  un norm ale in terru tto re  a  pallina.
M  : Milliam perometro  grad uato  fino a  2 o 5 m A  fondo scala.
Questo stru m en to  si inserisce solo a l m om ento d el decollo  per control- 

lare il valore d ella  corrente anodica e v ien e so stitu ito  subito  dopo d a  un 
ponticello  m etallico  per potere ristab ilire  la  con tin uitå  d el circuito).

F  : Cuffia radiofonien (resistenza circa  4000 Ohm) da inserirsi an ch ’essa 
.solo per un  tem po sufficiente a con trollare il corretto  funzionam ento della 
super-rigenerazione. I suoi estrem i saranno colleg ati com e in fig. 2 m ediante 
un condensatore in serie da 0,1 m icrofarad.
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D a lla  stessa la stra  di p lexiglass da cui c sta ta  r ic a v a ta  la  b asetta  del 
trasm ettitore, ritagliarn e u n ’a ltra  c  forarla  secoiido le indicazioni della  
lig. 6. Su  q u esta  b ase tta  saranno m on tati i coniponenti del ricevitore, esclusa 
la  p arte  alim entazione. I due fori a sin istra , d istan ti tra  loro mra. 25 sono 
destina ti a  ricevere le  estrem itå  d ella  bobina L .  N el foro da mm. 3,5, in 
a lto  a  sin istra , andrå  r ib a ttu ta  una lin gu etta  di o tto n e necessaria per sal- 
darci F es trem i tå  d e ll’antenna. Cosi pure a ltre  lin gu ette  andranno fissate 
nei tre  fori in a lto  ed in  qu elli in basso, tu tt i  del d iam etro di m m . 3,5. Quelli 
in a lto  si riferiscono a lla  p arte  servo-com ando, m entre quelli in basso sono 
necessari per ricevere i fili p roven ien ti d alla  p arte  alim entazione.

I q u attro  fori ag li angoli d ella  b asetta  servono per sospendere elastica- 
m ente il ricev ito re  n e ll’in tem o del m odello m ediante dei p ezzi d i fettu ccia  
d i gom m a.

I due fori d iam . 2,5 s itu a ti a  d estra  si riferiscono a l relé sensibile e per- 
cio possono variare  d i posizione e d i d iam etro secondo il tip o  d i relé usáto. 
N el ricevito re  d escritto  ne é sta to  u sato  uno costru ito  d a ll’autore  ; in tu tti 
i m odi lo spazio  é sufficiente per poter raccogliere qualsiasi tipo commer- 
ciale.

In  corrispondenza del rettan golo  tra ttegg iato  andrå in collato  un pezzo 
d i gom m a pium a dello  spessore d i 5 m m . circa, sul quale verrå  adagiata  
la  R K 6 1 , tra tte n u ta  da una legatu ra  di elastico  a ttrav ersan te  la  b asetta  
in  corrispondenza dei fori ad iaeen ti a l rettan golo  stesso.

Passiam o ora a lla  esecuzione d ella  lila tu ra  del ricevitore, com e da 
fig. 7. Collegare m ediante un pezzo d i lilo  flessibile l ’estrem itå  d ella  bobina L  
v icin a  a lla  lin g u e tta  d ell’anten n a IA con  il piedino 3 (griglia) dello zoccolo 
della  v a lv o la , a ttraverso  il condensatore C2 e  la  resistenza R  da 3 m egaohm . 
I/ a ltro  estrem o d ella  bobin a andrå  co llegato  d irettam en te  co l piedino 1 
(placca). I l  piedino 2 (polo n egativo  filam ento) con la  lin g u etta  a. I*a spira 
d i centro d ella  b ob in a L  an d rå  u n ita  con un  capo d ell’avvo lg im en to  del relé 
sensibile R S  a ttraverso  l ’im pedenza L  1. L,o stesso capo del relé verrå  anche 
co llegato  con la  lin gu etta  b, cioé il  n eg ativ o  com une a lle  due b atterie , a ttr a 
verso i l  condensatore C 3 da 5000 picofarad . I/ a ltro  capo del relé v a  co lle
gato  d irettam en te  con la  lin g u etta  c. Saldare le  estrem itå  del condensa
tore varia b ile  C (30 picofarad) con  quelle  della  b obin a B  sporgenti d alla  
p arte  inferiore d ella  b asetta . Sistem are anche il  condensatore d i accoppia- 
m ento C 1 (10-15 picofarad) saldan do le  sue estrem itå  con  la  lin gu etta  su lla  
quale verrå  fissata  l ’antenna l ’una, con Festrem o della  b ob in a B ,  l ’a ltra . 
D a lla  stessa fig. 7  si pub osservare la  costituzione del circu ito  di a lim en ta
zione, nonché i collegam enti necessari a  chiudere il circu ito  servocom ando.

M e ssa  a punto del trasmettitore.

Se le  indicazion i d ate  per la  costruzion e del trasm ettitore  saranno sta te  se- 
gu ite  scrupolosam ente, la  m essa a  p u n to  di esso si ridurrå ad  un lavoro  m olto 
sem plice. B a sta  collegare in serie con il circuito  anodico un m illiam perom e-

tro (portata  50 m A ), accendere la  
v a lv o la  e controllare, quando il pul- 
sante é prem uto, che la  corrente non 
superi il v a lo r e d i circa  20 m A .'E  con- 
sigliabile non prem^re troppo a  lun- 
gö il  pulsante, p er ev ita re  di sol- 
lecitare  eccessivam ente la  3A 5. F a t-  
to ciö, per assicurarsi che la  v a lv o la  
oscilli, sa ld are due fili a i poli d i una 
lam padina e le ttrica  funzionante a  6 
v o lt  con un assorbi m ento d i 300 
mA  ed infilarli nelle  due boccole 
s itu ate  su lla  p ar te  superioredel t r a 
sm ettitore. Prem endo il pulsante, 
essa si accenderå di una luce b ril
lan te. N on é in vece  necessario con
tro llare  la  lun gh ezza  d ’onda di tra- 
sm issione d ato  che q u esto  é giå sta to  
fa tto  d a ll’autore.

Funzionam ento e messa a punto del ricevitore.

P er evid en ti ragioni d i com oditå, e  p er n on  ricorrere su b ito  a lla  co stru 
zione del m odello per p o terv i sistem are il  ricev ito re , m ontare questo  e tu tti  
g li a ltr i com ponenti su di u n a ta v o le tta  d i com pensato com e in fig. 8, siste- 
m an do vi in a lto  u n a sq u ad retta  d i a llum in io con  una b o c c o la d i otton e 
iso lata  in ceram ica necessaria per aceogliere Festrem o inferiore d e ll’antenna 
ricevente, c o stitu ita  n el nostro easo d a  un  tondino d i allum in io d a  m m . 4, 
lungo i  m etro (solo per provare il ricevitore  a  terra , perché p er evid en ti 
ragioni l ’antenna, su l m odello, sarå c o stitu ita  d a  un  filo di ram e so ttile  teso, 
per esempio, d al m uso a lla  p u n ta  del tim one d i direzione e iso lato  m ediante 
delle piccole p iastrine in  plexiglass).

F a tto  cio , inserire la  euffia n el m odo in d icato  in  fig. 2, in filare la  v a l
vo la  n el suo zoccolo, g irare  i l  reostato  portan do lo  nella  posizione di m assim a 
resistenza e fa r sca tta re  F in terru ttore  I su lla  posizione A C C E S O . R egolare 
il reostato  fino a  che il m illiam perom etro segna u n a corrente di 1,4 m A . N ella

FIG. 5

TENSIONE FILAMENTO: 
1.4 V

CORRENTE FILAMENTO: 
50 mA

TENSIONE ANODICA 
45 V

CORRENTE ANODICA 
TO Δ  15 mA

(SENZA SEGN ALE) 
01 A  0.5 mÄ

PUNTO ROSSO

1: P L A C C A  
2: POLO NEGATIVO 

FILAMENTO 
3: GRIGLIA
4: POLO POSITIVO FI

LAMENTO
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cufiia si d ovrä  a vv ertire  a llora il caratteristico  fruscio della  super-rigene- 
raziöne (il suono é sim ile a  quello che si sen te  stando vicin o  ad  lin a  p iccola  
cascata  di aequa) esente da scop piettii e d a  sib ili. In  caso contrario, regolare 
la  eap acitå  del condensatore C varian do, cioé, il rapporto L/C  fin o a ra g -  
giungere lo scopo su d detto . B isogna quindi agire contem poraneam ente 
con  C e con il reostato  affinclié la  eorrente risu lti d i 1,4 mA (toccare sem pře 
i com ponenti d el circu ito  oscillante a ricevitore  spento, perché la  vicin an za  
o il co n tatto  delle m ani fa  salire la  eorrente anodica a valori m olto perico- 
losi per la R K 6 1).

P rova  di trasmissione.

Infilare l ’antenna su l trasm ettitore e portare T interruttore di questo 
in posizione A C C E S O  : 1’apparecchio é pronto a  trasm ettere. A d  una di- 
stan za  di 3 o 4 m etri p iazzare il ricevitore g iå  a  punto, portan do anclie il 
suo in terru ttore  su lla  posizione A C C E S O  e controllando che il m illiam pe- 
rom etro segni 1,4 m A .

Tornare a l trasm ettitore, prem ere il pulsan te  di com ando P  e girare 
lentam ente la  m anopola grad u ata  fino a che, ad  un certo  p un to, si vedrå 
1’indice del m illiam perom ctro, d el ricevitore tornare in d ietro  ad  avvici- 
narsi a llo zero ; é necessario trovare  il punto della  m anopola g rad u ata  cui 
corrisponda la  posizione piu v ic in a  a llo  zero d ell’indice d el m illiam pero- 
m etro posto sul ricevitore  ed  avere, cioé, la  m assim a variazion e d i eorrente. 
L a  ricezione del segnale puö anche essere con trollata  nella  euffia : in  cor- 
rispondenza d e ll’accordo fra  trasm ettito re  e ricevitore il fruscio, cu i ab- 
biam o accen n ato sopra, cederå il posto ad un silenzio assoluto.

Tenere presente che tu tte  le prove van n o eseguite a l l ’aperto, lontano 
da m uri o superfici rifletten ti le onde radio a l fine d i non com prom ettere 
1’esito del collaudo. E scluderc com pletam ente la  prova nella propria  abi- 
tazione.

Passiam o ora a lla  messa a  punto del relé sensibile.

D ato che, in assenza di segnale nel ricevitore, la eorrente che circola 
é, com e abbiam o v isto . di 1,4 m A , il relé m antiene a ttr a tta  1’an co retta  te- 
nendo cosi aperto  il c ircu ito  del servocom ando. N ell’istan te  in  cui giim ge 
il segnale d al trasm ettito re  la eorrente, dim inuendo fortem ente, provoca 
il rilascio d e ll’an co retta  su d detta, la  q u ale stabilisce la  con tin uitå  del cir
cu ito  servocom ando. P er avere  un buon funzionam ento d el relé é neces
sario regolare la  m olla  antagon ista  d e ll’an co retta  in m odo che q u esta  ven ga 
a ttr a tta  a l passaggio di 0,8 - 1,0 mA e v en ga  logicam ente rilascia ta  in 
corrispondenza d i v a lo ri inferiori.

Per rendere piti evid en te  il fun zion am en to d el ricevito re  e specialm ente 
per controllare la  e sa tta  regolazione dei co n ta tti d el relé é bene, com e si 
ved e nella  fig. 8, m ettere a l posto d e ll’even tu ale  servocom ando u n a lam- 
padina S  da 1,5 v o lt  a  bassissim o consum o (50 m A) a lim en tata  d alla  pila 
di accensione, da collegarsi in m aniera che si accenda quando il relé rilascia 
l ’ancoretta , ossia in ricezione del segnale.

Per. A e r . GIUSEPPE T O R T O R A

Xumerose lettere di consenso ci hanno dimostrato Ventusiasmo con 
cui c stata accolta la prim a puntata della « Costruzione del radioco- 
mando » d i Giuseppe Tortora. M olti appassionati s i  sono gid messi 
alV opera, altri sono venuti a trovarci in  redazione od hanno scritto 
chiedendo d'urgenza la seconda parte delVarticolo, perché avevano fretta 
di ultimare Vapparecchio.

Calma, ragazzi! Possiam o intanto dirvi che, in  formå ufficiosa, 
il M inistero dell1 Aeronautica ha assicurato tutto i l  suo appoggio per 
ottenere delle facilitazioni nella concessione delle licenze. C i  auguriamo 
di potervi dare quanto prim a delle notizie concrete.

Abbiam o comunque potato constatare che la nostra iniziava ha 
raccolto i l  massimo consenso, sia di lettori che di appassionati e di 
dirigenti.

Invitiam o di nuov.o quanti hanno interesse nel potenziamento di 
questa interessante branca del modellismo affnché c i scrivano, invian- 
doci il loro■ parere, i  loro suggerimenti, le loro eventuali proposte.

Quanti infine desiderano ottenere dei pezzi staccati per la costru
zione delVapparecchio descritto, possono rivolgersi direttamente al- 
VA u tore: Giuseppe Tortora, V ia  M erulana  165, Roma, i l  quale sard 
ben lieto d i dare eventuali ulteriori delucidazioni. N el prossimo n u
mero, infine, pubblicher emo un articolo sulla costruzione del disposi- 
livo di scappamento, nonché la seconda parte della « progettazione d i un  
modello radiocomandato », che in questo numero e rimasto escluso per 
assoluta mancanza di spazio.

A l lavoro !

L’originale delPapparecchio fcrasmittente e rieevente descritto nell’articolo. 
perfettamente funzionante, viene ceduto dal costruttore al prezzo di L. 20.000
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A S C E N D E R
UN BEN RIUSCITOM ODEL Dl ELICOTTERO

l i  . S E R G I O  S A N G I O R G I

Presentiam o a i le tto ri d i M odellism o una 
n o vitå , n on tan to  p er l ’oggetto  in  se  stesso, m a 
per le  prestazion i assolutam ente eccezionali 
che esso d å. S i  tr a tta  d i tm  p iccolo  e licottero 
a  ro to ři coassia li con trorotan ti, a  m o ta  libera 
(facoltativa), cap ace d i in n alzarsi verticalm en te 
e di vo lare  in  senso orizzon tale, in  a v a n ti e  in- 
dietro.

L a  n o v itå  consiste, com e g iá  ě s ta to  d etto, 
n el fa tto  che esso v o la  veram ente leggero e si- 
curo, a  p e rfe tta  som iglianza d i u n  vero  e licot
tero, sen za  ten ten n am en ti, v ib razio n i o insuc- 
cessi com pleti. Q uesto risn lta to  ě sta to  otte- 
nuto m ediante a lcu n i accorgim enti tecn ici giå  
in  uso su g li e lico tteri veri, e tra sp o rta ti su l no
stro  p iccolo  m odello. S i raccom anda, n e lla  co- 
stm zion e e n el m ontaggio  m o lta  accu ratezza , 
fed eltå  n el seguire i l  disegno, ed  u n a  particolare 
a tten zion e nella  costruzione d el tu b o  m otore 
e nelle pale  d ei ro to ri, che debbono risu ltare  di 
peso u gu ale onde ev ita re  disastrose vibrazion i.

I  m ateria li im p iegati sono tu t t i  estrem am ente 
leggeri, requisito  prim o a lla  riu scita  d el nostro 
elicottero, e d i p rim a q u alitä . L a  costruzione, 
estrem am ente sem plice ed elem entåre, (vi si 
possono cim entare anche coloro che non hanno 
a v u to  preceden ti aerom odelhstici) consiste in 
una fu soliera  a  tra liccio , realizzab ile  co l noto 
sistem a d i fare  p rim a le  due fian cate  su lla  falsa- 
riga d el disegno e quindi un irle  insiem e ; d i un 
tra ve  di cod a solidale con la  fusoliera in  legno 
leggero, e re la tivo  p iano d i cod a v ertica le  ; di 
d ue p ian i sta b ilizza to ri (funzione ståbilizza- 
trice  e  a d o p erati p er il  vo lo  tra n slato  orizzon
tale) che hanno an ch e i l  com pito d i fare  d a  car- 
rello d ’atterragg io , aven do a lle  due estrem itå  
ap p licate  delle  p iccole  m o te  tip o  b a l lo n ; del 
tubo m otore, com posto di due tap p i in  com pen
sate  leggero, due g a n ci in filo d ’a cciaio  p er l ’ag- 
gancio d ella  m atassa  elastica, le  p a le  dei rotori 
e  alcune perline d i v etro  fo rate  che fungono da 
cu scin etti. I  p ian i sta b ilizza to ri sono co stm iti 
in  b a lsa  da o ,8 m m . L a  fusoliera v ien e ricoperta  
in  c a rta  «A v io  » leggera, m entre la  p a rte  pro- 
diera d ella  fusoliera v a  ricop erta  in  cellofane 
leggera onde dare m aggior verosim iglianza  al 
tu tto . L e  p a le  d ei ro to ri sono co stru ite  in  balsa 
della  m isura d a ta  d al disegno e  sono con cavo 
c o n v e ss e ; le  due d estinate  a l rotore superiore 
sono u n ite  tra  loro p er m ezzo di u n  segm ento di 
listello  ad  in castro, le  due in feriori verranno 
fissate a l tu b o  m otore per m ezzo d i due inci- 
sioni dello  spessore delle p a le  a l tu b o  m otore, 
con l ’in cid enza  d a ta  d a l disegno. II rotore supe
riore g irerä  verso sin istra, quello in feriore verso 
destra, guardando d a  sopra. (stgue a. pug. 998)
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B O L I D E TJn originale motomodello

di I G I N O  D I  P I E T R O

S i  tra tta  d i un m odello  eke, con a lcu n e  b n lla n ti ^ ff erm a~ 

zioni, k a  su sc itato  m olto sc a lp o re  fra  g k  aero m o d e lk sti l ta -  

lian i. M La ě un m od ello  ek e  puo p o rta re  a  r isu lta ti eccezio n a li

N ella  p rogettazion e d i questo  m odello ho cer- 
ca to  d i sv ilu p p are  a l m assim o le d o ti d i sa lita  in 
m odo da p oter raggiungere, in rap p orto  alle 
p iccole dim ensioni, una q u o ta  veram ente ec- 
cellente. Con una superficie a lare  veram ente 
ristretta , che appen a raggiu n ge i 20 dm q., ho 
a d o tta to  un  p oten te «M e C o y 19 » da 3,2 cc. di 
cilin drata.

D a ta  dunque la  grande p oten za  im piegata  e 
per p o ter avere  un m odello di cen traggio  rela- 
tivam en te  facile , pensai d i applicare una grande 
d eriva  a l di sop ra  del b aricentro , in  m odo da 
portare  il  centro di sp in ta  la terale  quan to piii 
in a lto  fosse possibile. D opo num erose discus- 
sioni, preso d alla  curiositå  e sfidato d agli am ici, 
m i accinsi a lia  costruzione del m odello.

P er la  prim a vo lta  fu  co llau dato  a lia  «Tor- 
r a c c ia » il 26 gennaio 1950. In  q u ell’occasione 
m o n ta va  un m otore « A rd en  199» speciale 
d ato  che tem evo il «M e C o y » fosse tropp o p o 
ten te. D opo il prelim inare cen traggio  in planata, 
si passo a lle  p ro ve  so tto  m otore. I/inciden za  
a lare  era di circa  gradi' 3,5, quella  del piano di 
coda v ertica le  appena leggerm ente a  sin istra, il 
m otore con 1/2 grado d i n eg ativa . T ra  lo stu- 
pore dei presen ti il  m odello, ap p en a abbando- 
n ato  a  se stesso, col m otore qu asi a l m assim o (ě 
un m io v izio  !) venne ad  assum ere un  assetto 
veram ente preoccup ante. S i inclino a  destra 
con le  a li quasi in  posizione v ertica le  ; m a, nel 
giro d i pochi ista n ti, ed appen a ebbe acqu ista to  
ve lo c itå , s i raddrizzo d i sca t to, poggiando que- 
s ta  v o lta  a  sin istra. Q uesta a lta len a  fu  ripe- 
tu ta  p er tu tta  la  d u rata  d i funzionam ento del 
m otore. T u tto  era a vv en u to  secondo le mie p re
vision!. In fa tt i la  grande superficie laterale, 
aum entando la  portan za, con  l ’aum entare della 
v elo citå , a v e v a  im m ediatam ente ristab ilito  il 
m odello i l  q u ale  poi, per e ffetto  d i inerzia, si 
era  p iegato  d a ll'a ltra  parte.

D op o a ve r corretto  la  eccessiva v ira ta  destra, 
e ffettu ai il secondo la n c io ; m a q u esta  vo lta , 
ahim é, i l  m odello a n d ava  d iri tto  ed  appena ab- 
ban d on ato , senza ‘a leuna incidenza n egativa , 
com pi un  p erfetto  looping. P ensai che, anziché 
dim inuire l ’incidenza alare, fosse preferibtlc

Di Pietro é sulla pista, sta 
controllando il serbatoio 
graduate). Fra un attimo 
il Bolide schizzerå via.

dare qualche grado d i n eg ativ a  al m otore. Tan- 
c i a i : dopo una sa lita  velocissim a. ad  un  tra tto  
il m odello si m ise in v íte . U n a  bellissim a v ite  
che, pero, duro poco, sicché il m odello si riprese 
facendo ancora un p o ’ d i q uota . Q uesto scherzo 
ebbe a  ripetersi parecchie v o lte , ed ogni lancio 
fu  di assai b reve  d urata . P oi venne la  v o lta  
buona, e ... del m odello rim asero pochi, mi- 
nutissim i p ezzetti.

P iu tto sto  giu  di m orale, m a non v in to , m e 
ne tornai a  casa, ragionando sulle cause del- 
l ’incidente ; ne dedussi che quanto era a v v e 
n u to  lo si d o vev a  a ttrib u ire  a lia  esigua super
ficie del piano vertica le . N e lla  p rogettazion e, % 
in fa tti, non a v e v o  neppure pensato d i cornpen- 
sare in qualche m odo la  gran de superficie v e r
tica le  che a vevo  aggiu n to  n ella  p arte  anteriore.

I*a seconda edizione d i questo m odello n acque 
dunque con una grande d eriva  v ertica le , che 
rico rdava  un p o ’ il m odello 'W akefield. A g- 
giunsi a ltre  m odifiche : l ’aum ento d ell’incidenza 
n eg ativ a  e l ’ann u llam en to  del disassam ento in 
p ian ta. Im piegando eliche a  forte  passo e p ic 
colo diam etro o ttenn i delle sa lite  in  v ertica le  
veram ente entusiasm anti, v e lo c i e sicure.

Con questo m odello p artecip a i a lia  Coppa 
A b r u z z i ; scassato e rip arato  m olte v o lte , le  sue 
stru ttu re  erano n otevolm en te indebolite, tan to  
che decisi di lan ciare d irettam en te in gara, senza 
effettu are a leuna p ro va  prelim inare. M a le  ali, 
in vo lo , si svergolarono ed il  m odello, fa tto  quasi 
prevedib ile, ven n e in  v ite  con conseguente scas- 
sa tu ra  totale.

I/esem p lare che ho presentato a l Consorso 
N azion ale di B olog n a era una terza edizione, 
rived u ta  e corretta . T a  fusoliera a v e v a  una 
form a d i m igliore penetrazione aerodinam ica, 
la  stru ttu ra , p artico larm en te  stu d iata , risulto  
piii r o b u s ta ; il d ietro  ven n e rid otto  d i ben  70, 
m entre fu  leggerm ente aum en tata  la  n eg ativ a  
del m otore. I l cen traggio  era  solo un p o ’ cri- 
tico, tan to  che, a l l ’u ltim o lancio, un  p erfetto  
looping m i fece perdere una cin quan tin a  d i me.: 
tri d i q u o ta  e, con questi, un m igliore piazza- 
m en to in  classifica.

IYa  fusoliera ě co stru ita  in teram en te in  balsa, 
con liste lli da 5 X  5 n el
la  p arte  superiore e  da 
5 X  15 nella  p arte  in fe 
riø re ; i traversin i in l i 
ste lli 2 X  5. Ue ord in a
te  sono tre, in com pen- 
sato  da mm. 1,5 la  p ri
m a e da i  le a ltre  ; una 
p arte  dei fianchi sono 
ricop erti in 'b a lsa , com e 
in d icato  dal disegno. I l 
« cim iero » (cosi fu  bat- 
te zza ta  q u ella  pinna 
su ll’ala) e in castrato  sul- 
leprim e tre  ordin ate, cd

h a u n ’anim a d i com pensato d a  1 m m . allegge- 
rito con  fo d eratu tra  di b a lsa  da 3 m m ., sago- 
m ato poi in  m odo da ottenere un p erfetto  pro- 
filo biconvesso sim m etrico. I l p iano v ertica le  ě 
rica va to  d a  una ta v o le tta  di b alsa  d a  m m . 4 
sagom ato a  profilo biconvesso s im m e tric o ; il 
p attin o  d i coda, indispensabile per ev ita re  la  
consum azione della  cosa,ě in com pensato da 1,5.

T a  ricop ertura  é in carta  seta  norm ale ver- 
n ic ia ta  con  m olto  co llan te ed u n a m ano d i ver- 
nice ánti-alcool.

T a  costruzione d ell’a  la  non p resenta grandi 
p artico laritå . I l  longherone é a  « C » in  pioppo, 
in listello  4 X  10, il bordo d ’e n trata  é in  listello 
10 X  10 sagom ato, il bordo d ’u scita  un  4 X  20 
trian golare. T e  cen tine sono in  b alsa  d a  m m . 1,5 
trann e q u ella  d ’a tta cco  che ě in  com pensato 
da m m .. 1. I l  tra tto  d i a la  in  corrispondenza del- 
l ’a tta cco  é ricop erto  in  balsa  da m m . 1.

I l p iano d i cod a h a  un bordo d ’e n trata  da 
111m. 8 X  8 in  b alsa, un longherone ad  « Τ »  
cap ovo lto  d a  m m . 6 X 7 ,  cen tine in  b alsa  da 1,5.

T e b aio n ette  sono in  anticorodal d a  1,8, al- 
tezza  m m . 8, fissate con rib a ttin i d i a llum inio 
a l l ’o rd in ata . I l carrello  é sfilabile e v ien e fissato 
col n oto  sistem a d ella  fo rcella  : gam b e in  ac- 
ciaio d a  1.8. I l fissaggio d elle  a li v ien e com ple- 
ta to  con  due g a n cetti in filo d i a cciaio , fissati 
nelle a li, fra  i q u ali viene teso un  elastico.

T ’an titcrm ica  (che io  consiglio d i adoperare 
sempře) é d el tip o  a  p aracad u te, s itu ato  sul 
ven tre  d ella  fusoliera. I l m odello originale non 
era m uni to di a u to sca tto  : per ottenere i  20”  re- 
golam en tari m i serv ivo  d i un  serbato io  gra
d uato  in  vetro , lungo cm . 8 circa. In  un  secondo 
tem po, pero, ho a d o tta to  un  au to sca tto  pneum a- 
tico  am ericano, che m i p erm ette  alm eno di 
dorm ire sonni tranqu illi.

IG IN O  DI PIETRO

LE ATTUALI LIMITAZIONI 
PER I MODELLI VOL ANTI
R icord iam o ai le tto r i che le prescrizioni tecni- 

che vigenti per le varie ca te g o r ie  di m odelli vo- 
lanti sono le seguenti :

C A T E G O R 1A  V E L E G G IA T O R I: Superficie ala
re  -f superficie piano o rizzon ta le  com presa  fra 32 
e 34 d m q .; peso m in im o gr. 410; sezione m aestra 
m inim a =  (superficie  alare -j- superficie im pen- 
naggio) 100. v

C A T E G O R IA  ELASTICO : Superficie alare +  
superficie im pennaggio orizzon ta le  com p resa  fra 
17 e 19 d m q .;  peso m in im o gr. 230 ; sezione m ae 
stra m in im a cm q . 65.

C A T E G O R IA  MODELLI A  M O TO R E  : C ilindrata 
m o to re  massi m a cc . 2,5 peso gram m i 200 per cm c. 
di cilindrata; ca rico  alare 12 gr d m q., considerando 
la superficie a lare -}- quella del piano orizzon ta le . 
La sezione m aestra m inim a ě uguale ad un o tta n te - 
s im od e lla su p srfic ie to ta le  (a la -p ia n o  o r izzon ta le ).

C onsigliam o gli aerom odellisti di attenersi scru- 
polosam ente  a queste lim itazioni, d a to  che nes- 
suna to lleran za  sarå am m essa nelle prossim e com * 
petizion i.
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LO N G H ERINE IN 
FA G G IO

RUOTE T IP O  
B A L LO N  DA  
MM. 4 0  DI AM.

LE CARENATURE DEL CARRELLO 
E DELLE RUOTE SOŇO RICAVATE 
INTERAMENTE DA BLOCCHETTI Dl 
BALSA SEMIDURO SAGOMATI

IL RUOTINO Dl CODA E' IN PIOPPO 
O TIGLIO DIAMETRO MM. 20

IL PIANO VERTICALE SI RICAVA 
DAL COMPENSATO DA MM. 1.5

LE ALI VANNO RICOPERTE IN CARTA 
SETA. LA FUSO LIERA CON B A LS A  
DA MM.2 CARTAVETRATO E STUCCA- 
Tp.QUINDI VERNICIATO A NITRO.
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U n  m o d e l l o  d i  FRANCO CONTE

Con la riproduzione per volo vincolato circolare di an fa- 
moso aereo americano, Franco Conte inizia la presenta- 
zione di una serie di modelli che hanno riscosso un succes- 
so indiscutibile· La costruzione dello «Stinker » é consi- 
gliabile a tutti coloro che amano le riproduzioni volanti

IyO « S T I N K E R », un  b el m odello volante 
telecon trollato , riproduce in sca la  il  ben  noto 
aeroplano d a  acrobazia  che ta n ti a llori ha r i
scosso in  A m erica  (anche perché p ilo ta to  dalla  
signorina B e t t y  S ch elt o n  cam pionessa della 
su a  catego ria  !).

II m odello ě sta to  costruito  d a l b ra vo  mo· 
d ellista  torinese B orsari su disegni A erop iccola  
e  le  p ro ve d i vo lo  sono a vv en u te  in un  largo 
spiazzo adib ito  a  gioco di bocce tra  una entu- 
siastica  folia. S in  dal decollo ho sentito  che il 
m io « m anico « rispondeva appieno a lle  caratte- 
ristiche del m odello e dopo un piccolo incidente, 
d o vu to  a  ro ttu ra  d i e lica  in parten za, il m o
dello h a  dato  am pie d im ostrazioni d i m aneg- 
gev o lezza  e  d iscreta  velo citá  a  pieno m otore. 
I l  p roto tip o  era equip aggiato  d a  un m otore 
am ericano Torpedo speciale m a qualsiasi m o
tore di m edia cilin d rata  tra  i 4 e i 6 cc. si ad atta  
a  questo b el m odello.

N essuna d ifficoltå  c o stru ttiv a  ; anzi, posso as- 
sicu rarv i che nel p rogetto  il fa tto re  sem plicita  
é sta to  ten uto  nella m assim a considerazione, 
tan to  che la  sua costruzione é raccom andabile 
a  qualsiasi m odellista  d i m edie q u alitå  purché 
naturalm ente a b b ia  g iå  costruito  un paio di 
m odelli.

La fusoliera : E e ordinate si ricavano da una 
ta v o le tta  d i com pensato b etu lla  A v io  20X 100 
di spessore mm. 1,5. Su di esse si m ontano quattro  
liste lli d i forza  in tiglio  sezione 3 X 7 , ottenendo 
cosi il  m ontaggio scheletrico d ella  fusoliera.

U n a  serie di listellini d i form a a  sezione 2 X 3  
in castrati nei risp ettiv i tag li delle ordinate, de- 
term inano l ’a v v ia to  contom o, m entre la  cabina 
si ottiene facilm ente con un pezzo di celluloide 
di pochi decim i p iegata  secondo le curve in di
cate d al disegno.

D u e longherine in faggio da 10 X 1 2  si inca- 
strano a lia  prim a e seconda ordinata per soste- 
nere il m otore che sporge lateralm ente, irrobu- 
stite  da tre  triangoli in com pensato per m iglio 
rare lo sbalzo delle longherine. P er il m odellista 
esperto non sarå difficile, volendolo, costruire 
un castello  m otore in lam ierino di allum inio 
p iegato  (stile U S A  per intenderci) che si potrá 
a v v ita re  d irettam ente a lia  prim a ordinata, in 
questo caso di com pensato da m m . 3.

Ali : U n a serie di 35 sem i-centine tu tte  eguali 
r ica va te  da b alsa  spesso 3 m m . form ano lo 
scheletro alare che ě p rivo  di longherone. Il 
bordo d i en trata  e quello di u scita  si ricavano 
rispettivam en te da tav o le tte  di balsa  spesse 
mm. 10 e 15 e vengono sagom ati in opera dopo 
il m ontaggio delle centine. Centralm ente le due 
ali hanno irrobustim ento di balsa  ; cosl dicasi 
per le  estrem itå circolari.

I/esecuzione delle ali non ě difficile. Occorre 
perö che si ponga una cura particolare a lia  sua 
finitura, dato  che si tra tta  di costruzione inte-

ram ente di balsa  e questo so p rattu tto  per ot- 
tenere una perfezione m assim a del profilo, a  
tu tto  van tagg io  del risu lta to  aerodinam ico ed 
estetico.

U na sem plice in castellatu ra  di tondini da 
mm. 3 m antiene l ’a la  superiore ben  fissa a lia  
fusoliera m entre due d istan ziatori, opportuna- 
m ente sagom ati a  profilo, eseguiti in  com pen
sato, d istanziano e fissano le due ali. I / a la  in- 
feriore inoltre viene d irettam en te in castrata  sul 
la  fusoliera e ad  essa in collata, tra  le ordinate 
N . 2 e 3.

Carrello : D ue gam be a  sbalzo  con u n a con- 
troven tatura  centrale so tto  la  fusoliera, rica
v a te  da filo d i acciaio  arm onico di m m . 2, fo r
m ano l ’ossatura. E e  gam be vengono poi oppor- 
tunam ente carenate con tav o lette  di b alsa  de- 
b itam ente sagom ate a  profilo biconvesso. E e 
ruotine possono essere del tip o  «b a l lo n » in 
sughero o in legno leggero tornite. Sono anche 
esse carenate da una scato la  profilata  eseguita 
con tav o lette  e b lo cch etti d i balsa.

Piani di coda : S i ricavan o interam ente da 
ta v o le tta  di com pensato di b etu lla  « A v i o » 
spessa mm. 1,5 e si incastrano saldam ente a lia  
fusoliera. Quello vertica le  do vrå  essere legger- 
m ente « v ir a t o » a destra cosi da a iu tare  la 
tensione dei cavi. Q uello orizzontale sarå oppor- 
tunam ente diviso in due e in cem ierato per il 
com ando del telecontrollo.

Ricopertura e finitura : E a  fusoliera dovrebbe 
essere ricoperta  in teram en te in balsa da mm. 1.

P er i l  m otore ognuno si a tterrå  a l sistem a che 
ritiene m igliore. Io  consiglio i pannellini, tra 
listello  e listello  perché é sem pře il m etodo piu 
sem plice, m a per i  m odellisti che se la  sentono 
d i p iegare le  ta v o le tte  e sovrapporle  a lle  ordi
nate, tan to  d i gu ad agn ato  per la  perfezione 
m aggiore che ne verrå  fuori. V olendo, la  fu so
liera si p o trå  anche ricoprire in seta, e per mo- 
tori d i p iccola  cilin d rata  (esempio i l  G. 20) si 
potrå  anche ricoprire in «M o d elsp an ».

Ee a li in vece si ricoprono con seta  oppure 
con M odelspan e in  en tram bi i casi consiglio 
1’uso com pleto (tanto per Tincollaggio  com e per 
la  tenditura) del « C e m e n t» form u la  «A » i cui 
risu lta ti sono indiscutibili.

E a  fin itura delle p a rti in  b alsa, com e é ben 
noto, devono essere fa tte  con  c a rta  vetro  fine e 
stu ccate. E a  vem icia tu ra  si d eve  eseguire inte
ram ente con  « N itr o lu x ». II  colore n aturale  
d e ll’aeroplano vero  e r a : R osso per i l  prim o 
terzo tag liato  in  diagonale so tto  la  cabina. 
B ianco per il resto com prese le a li e i  p ian i di 
coda. U n a  serie d i striscie trian golari in  rosso 
con v ertice  a l centro (per l ’a la  e i piani d i coda) 
faranno m aggiorm ente risaltare la  costruzione. 
P er tu tto  questo  v i  sarå fa c ile  osservare atten- 
tam en te la  fo to  del m odello che pubblichiam o.

C O N TE  FRAN CO

I disegni al naturale di questo modello sono 
in vendita presso la Ditta A E R O P IC C O E A  - To
rino - Corso Peschiera, 252 al prezzo di L. 250.

La freccia indica la paratia che garantisce 
la tenuta d’aria.

IE PNEUMATICHE A CO 
PER AUTOmODELLI A. 01
Π, SOGNO DEI MODELLISTI INTELLIGENTI AWERATO ! 
UNA RIVELAZIONE CHE RISOLVE IL PIŮ GRAVE PRO- 

BLEMA DEGLI AUTOMODELLISTI!
UN PRODOTTO DI CLASSE ALLA PORTATA DI TUTTE LE 

TASCHE !
SOLO LE GOMME L. 350 CADAUNA.
RUOTE COMPLETE A. 52 MONTATE SU CERCHIONI LEG- 

GERISSIMI L. 600 CADAUNA.
NON CONPONDETELE!! LE GOMME « A. 52» SONO PRODOT- 

TE DALLA DITTA

n e R O P i c c o m
T orin o  - C orso  Peschiera 252

MOLLEGGIO GARANTITO - PNEUMATICHE CON TENUTA D’ARIA ASSICURATA -  LEGGERISSIME -  
ELIMINAZIONE DEL DIPFICOLTOSO E IRRAZIONALE « T « INTERNO -  BATTISTRADA CIRCOLARE AD 

AMPIO RAGGIO - ADERENZA E TENUTA DI STRADA PERFETTA.
NON CONPONDETELE! ! SONO LE PIŮ MODERNE GOMME PER AUTOMODELLI ESISTENTI SUL MER- 

CATO MONDIALE E VI SONO GARANTITE DA UN NOME CHE Ě GARANZIA: « AEROPICCOLA ».
(Richiedetele nei negozi di articoli modellistici oppnre direttamente alia ditta AEROPICCOLA -  Torino).
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VELEGGIATORE 
S C U Q L A
d i C A R L O  T I O N E

F in a l m e n le  u n  m o d e llo  r a z io n a le , d i  o t i im o  ren* 
d im e n io , d i f a c i l i s s i m a  c o s tr u z io n e . Ě  i l  m o d e llo  
c h e  -szertii c o s lr u i io  n e l le  s c u o le  d i a e r o m o d e l*  
l i s m o : lo  c o n s i g li a m o  TzTsramente a  c o lo r o  c h e  
a s p ir a n o  a l i a  c o s tr u z io n e  d e l  p r im o  m o d e llo  ::: ::: 

(Tavola al naturale n el fuori teslo)

Prem essa.
E sa tta m en te  dieci anni orsono, la  R .U .N .A  

b an d iva  un  concorso per la  p resentazione di un 
aerom odello veleg giatore  che sarebbe sta to  prc- 
scelto  quale m odello in iziale  da fa r costruire 
ag li a llie v i d elle  scuole d i aerom odellism o delle 
v a rie  c ittå  d ’l ta lia .

F ra  i v a ri m odelli p resen tati s ’im pose il mio 
«A llie v o  T . 41 » che divenne cosi il m odello «A  » 
d ella  R .U .N .A . N ella  sola  R om a vennero co- 
stru iti c irca  2000 esem plari d i d etto  m odello.

D opo la  paren tesi b e llica  e il  periodo di rias- 
setam ento susseguente, l ’A ero  Club d ’ lta lia , 
conscio d ella  n ecessitå  d i dare un sem pře m ag- 
giore im pulso a l l ’aerom odellism o, é ven u to  que- 
s t ’anno n ella  determ inazione d i rip ren d ere  l ’at- 
t iv itå  d id a ttica  ed  ha in v ita to  g li A ero  Clubs 
lo ca li a  riaprire  le  scuole d i aerom odellism o con- 
tribuendo, in  parte , a lle  spese d i prim o im pianto 
ed istitu en d o  un  prem io p er ogni a tte sta to  ri- 
lascia to  ad  un  m assim o d i com plessivi 500 at- 
te sta ti, per il  1951. E ’A ero  Club d ’lt a l ia  forni- 
sce anche g ratu itam en te  ag li A ero  C lubs locali 
i disegni c o stru ttiv i del m odello scuola  ed i m ate- 
riali necessari, sino ad  un m assim o com plessivo 
di 600 m odelli. Come si vede, in  confronto a lia  
a tt iv itå  prebellica, non é che u n a ripresa in edi- 
zione rid o tta , m a é g iå  m olto  che anche in que- 
sto  cam po v i sia  una ripresa e lo sforzo del n o
stro  m assim o ente di p ropagan da aeronautica 
d eve  essere ancor piu preso in considerazione. 
ten uto  conto d ella  e s ig u itå d e i m ezzi disponibili.

T r a  g li a ltr i problem i da riso lvere v i era a n 
che quello  del m odello scuola. E ’o ttim o  T . 41, 
dopo 10 anni, non p o teva  essere an cora  impie- 
gato  senza che le  m odifiche con sigliate  d a ll’espe- 
rienza fossero ap p ortate  a l disegno costru ttivo . 
Soňo s ta ti necessari due m esi di lavoro  e di 
prove, o staco late  dalle avverse  condizioni atm o- 
sferiche d i q u est’inverno eccezionale, per giun- 
gere a lia  d efin itiva  versione del m odello scuola 
che, p u r derivan do dal precedente, si presenta

oggi, sia  nelle form e esteriori, sia nelle parti- 
co laritå  co stru ttive, com e un apparecchio del 
tu tto  nuovo, d i a sp etto  gradevole, di costru 
zione piu  sem plice e piu econom ica, nonché di 
doti di vo lo  m igliori. E ’unico rcquisito che si é 
v o lu to  m antenere im m u tato  é la robustezza 
di costruzione, d im ostratasi una delle doti 
m aggiorm ente necessarie per un m odello scuola 
e che é sta ta  uno dei principali m o tiv i di suc- 
cesso del T . 41. E e m odifiche piu im p ortanti 
possono cosi riassum ersi :

Fusoliera  —  L a  sezione anzi che triangolare e, 
nel n uovo m odello rettan golare, essendosi ri- 
sco n trata  nel T . 41 una d ifficoltå  nel m ontaggio 
del liste llo  inferiore :

—  E a  lu nghezza d ella  fusoliera é sta ta  rid otta  
d i circa  10 cm . ;

—  la  form a risu lta  piu aerodinam ica e piu fun- 
zionale.

A la . —  E ’ap ertu ra  é sta ta  leggerm ente r i
d o tta  ;

—  le estrem itä e llittich e  in com pensato sono 
sta te  abolite, cosicché la  costruzione dei con- 
torni m arginali é d iven u ta  di una sem plicitá  
estrem a.

—  il longherone aifiorante inferiorm ente é stato  
sostitu ito  con  un tondino di pioppo ben af- 
fiorante con il v an tag g io  di elim inare la 
com plicazione d ell’incastro. Con il sistem a 
attu a le  l ’aH oggiam ento per il longherone 
viene p raticato  d irettam en te nel b locco delle 
centine d all’istru ttore  o d a ll’a llievo m ediante 
un trapano con p u n ta  da mm. 5 ;

—  il profilo alare, di form a speciale, é in ferior
m ente concavo, pur aven do bordo d ’a ttacco  
e d ’uscita  giacen ti d irettam en te con tu tta  
la  loro superficie sul piano di m ontaggio. Si é 
scelto  il profilo con cavo  inferiorm ente per 
avere un m aggior rendim ento rispetto  al 
piano convesso e per a b itu are  gli a lliev i, sotto  
la  gu id a  d e ll’istru tto re, a ricoprire la conca- 
v itå  del ven tre, difficoltå che a ltrim en ti do- 
vrebbero superare da soli nella costruzione 
di un secondo m odello, dopo il rilascio del- 
l ’a ttesta to .

P ia n i di coda. —  Ee m odifiche rilevab ili dal 
disegno sono sta te  suggerite n e ll’intento di ren- 
dere la  costruzione piu sem plice e spedita.

Q uesto per qu an to  riguarda le m odifiche es- 
senziali, m a a ltre  ve ne sono non meno im por
tan ti, com e qu ella  del gancio di traino incorpo
ra te  nel p attino , ecc. N on le illustriam o tu tte  
per non d ilungarci, m a non possiam o fare a meno 
di richiam are l ’atten zion e dei lettori sul fa tto  
che per la  costruzione di questo m odello ven- 
gono im piegati legni d iversi, quali il tranciato  
di p ioppo (per le centine e la ricopertura di ta- 
lune p a rti della  fusoliera, deH’a la  e degli impe- 
naggi) ; il pioppo, il tiglio  o lo spruce (per i lon- 
gheroni d ell’a la , degli im pennaggi e della  fu so 
liera) : il balsa (per il m uso delle fusoliera, per

i co n to m i m arginali delle superfici p o rta n ti e 
degli im pennaggi) nonché il com pensato (per le 
ordinate d ella  fusoliera e il pattino).

Ciö é sta to  fa tto  con il determ in ate  proposito 
d i fa r  conoscere a l l ’a llievo  tu tte  le  principali 
q u alita  di legnam e u sato in aerom odellism o 
e i prim i accorgim enti per le  lavorazion i rela
tive.

Costruzione del m ode llo.

A la. —  E a  prim a operazione da eseguire é 
l ’introduzione del tondino d a  mm. 5 che funge 
da longherone in tu tte  le cen tine d ella  sem iala 
che si deve m ontare. Si fissano quindi le  centine 
sul piano d i m ontaggio  tratten en dole a  posto 
con due coppie d i sp illi ciascuna (una cop p ia  an- 
teriore ed una posteriore). Si in troducono poi le 
code delle centine negli in castri del bordo, di 
uscita  che viene tra tten u to  a  posto  con  alcuni 
a ltri s p i l l i ; eseguita  q uesta operazione si passa 
a l bordo d ’a tta cco . Si procede poi a ll ’incolla- 
tu ra  dei v a ri in castri. L e  operazioni si ripetono 
per la  seconda sem iala.

Q uando le  in collatu re sono asciu gate, senza 
togliere le sem iali d al piano, si procede a l m on
taggio  dei co n to m i m arginali in  b alsa. E e due 
sem iali vengono poi unite fra  loro com e chiara- 
m ente in d icato  n el disegno co stru ttivo , facendo 
a tten zion e che ven gan o ad assum ere entram be
10 stesso diedro, cosa q u esta  facilm en te otte- 
nibile ponendo so tto  le due estrem itå  due li- 
stelli di legno m uniti d i una tacca  p raticata  
a lia  stessa a ltezza.

U ltim a operazione é la  ricop ertura in  tra n 
ciato  d i p ioppo del ven tre  e del dorso d ella  por- 
zione d e ll’a la  com presa fra  le due centine cen- 
trali.

Si passerå poi a lia  rifinitura d e ll’a la  cosi mon- 
ta ta  elim inando le seabrositå even tu ali e confe- 
rendo a l ven tre  delle centine la  sagom a in d icata  
nel disegno co stru ttivo .

Impennaggi. —  I l m ontaggio del piano oriz- 
zon tale  é analogo a  quello delle sem iali. In  cor- 
rispondenza della  p arte  com presa fra  le due cen
tine cen trali s ’in colla  su lla  p arte  posteriore del 
longherone l ’ap p osita  sq u ad retta  a «T » che 
serve p er l ’unione del piano orizzon tale  con 
quello vertica le . R im osso poi l ’im pennaggio 
orizzontale  dal piano di m ontaggio  si procede 
a riv estim e la  sua porzione com presa fra  le due 
centine centrali, tan to  sul ven tre  che sul dorso.
11 m ateriale  da usare é tran ciato  di p ioppo da 
mm. i  o, volendo, balsa.

Si in colla  poi il longherone del p iano v erti
cale a ll ’estrem itå  libera d ella  sq u ad retta  a« T  », 
controllando la  sua v ertica litå . A d  asciugatura  
a vv en u ta  s ’introduce d etto  longherone negli 
appositi fori delle centine re la tive . S i m ontano 
poi il bordo d ’a tta cco  e il bordo d ’u scita  ; qu an 
do la  colla  non é ancora com pletam ente essic- 
ca ta  si procede a l controllo e a lia  correzione
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delle even tu ali svergolature (é conveniente usare 
l ’artificio  illu stra  to  nel p artico lare della  tavola  
c o stru ttiv a). P er u ltim o si m onta  il con torno 
m arginale. I l com plesso degli im pennaggi é 
com pletato  con il riem pim ento dello spazio esi- 
sten te  fra  la  cu rv atu ra  del piano orizzon tale  e la 
prim a cen tina  del p iano vertica le . Si ottiene 
ció m ediante l ’uso d i b lo cch etti di balsa  o di 
sughero.

Inlin e, m ediante carta  v ě tr a  ta  si p ro ced ea lla  
rifin itura degli im pennaggi sagom ando detto  
riem pim ento e i co n to m i d ’estrem itå  nonché 
elim inando le even tu ali scabrositå  di tu tta  la 
stru ttu ra.

F u so li era. —  S i fissano d app rim a i due lon- 
gheroni superioři su l disegno co stru ttiv o  (pianta 
della  fusoliera) m ediante coppie di spilli e po- 
nendo atten zion e a che il co n to m o  delle curve 
sia fedelm ente seguito. S ’incollano poi le ordi
n ate  a l loro posto e, ad  asciugam ento sem iav- 
venuto, si co n tro lla  la  loro v ertica litå .

Su ccessiva  operazione é l ’introduzione del 
p attin o  inferiore negli ap p ositi in castri delle or
d in ate d ella  p arte  anteriore d ella  fusoliera. Sago- 
m ati opp ortunam en te n ella  loro giunzione po- 
steriore i longheroni inferiori, essi van n o incol- 
la ti a  qu elli superioři g iacen ti sul piano dim on- 
taggio  e poi, v ia  v ia , procedendo d a ll’estrem itå 
posteriore d ella  fusoliera verso la  sua parte 
anteriore, si fanno aderire i longheroni stessi 
negli ap p ositi in castri delle ordinate o m ediante 
legature provvisorie  o m eglio tratten en doli a 
posto  m ediante la  pressione esercitata  da anelli 
di gom m a sottesi fra  spilli fissati su l piano di 
m ontaggio, a i la t i della  fusoliera, com e indi- 
ca to  n el p artico lare del disegno co stru ttivo .

Ě  necessario lasciar bene asciugare tu tte  le 
in collatu re prim a d i rim uovere la  fusoliera dal 
piano. S i procederå quindi a  fissare contro la 
prim a o rd in ata  la  zavorra  fissa, co stitu ita  da 
una o p iu  lastre  di piom bo del peso com ples- 
sivo  d i gr. 60. I l  fissaggio avv ien e m ediante oc- 
chiello a  v ite  ed  abbondante sp alm atu ra  di col- 
lante.

U ltim a  operazione d i m ontaggio  é qu ella  rela
tiv a  a l m uso, co stitu ito  d a  due b lo cch e tti d i 
balsa, sca v a ti aH’in tem o per costitu ire  il poz- 
ze tto  per la  z av o rra  nobile. Inline si ricopre la  
parte  in feriore d ella  fusoliera per tu tto  il  tra tto  
interessante il  p a ttin o  con tranciato  di pioppo 
da mm. i .  A n alo ga  ricop ertura, non stretta- 

(segue a pag. 997)

PROTEGGERE IL MODELLO
E S P R U T T A R E  L A  M A T A S S A

★

II successo d'un modello ad 
elastico ě dovulo per il 50% 
al rendimenfo della malassa. 
Ma per il 99% ě dovufo 
alla sicurezza della mafassa!

★

O gni aerom odellista  sa  q u ale sia  l ’effetto  
d evastato re  d ’una m atassa che si spezzi im prov- 
visam ente durante il caricam en to ; g li e lasticisti 
sanno q u ale  to rtu ra  rappresen ta ogni giro  di 
trapano quando ci si a v v ic in a  a lla  carica  mas- 
sim a, quando l ’elastico  é tu tto  rito rto  e con torto  
e sem bra proprio che non ce la  faccia  p iu . M a 
qualche giro  in piu  puö significare la  v itto r ia  : 
si finge di non sentire il cuore che su ssulta, e 
a va n ti. M agari per rim anere col trap an o in 
m ano, per m ettere fuori com battim en to  l ’aiu- 
tan te  che reggeva  il m odello, e, infine, per rac- 
cogliere qu est’u ltim o con ... l ’aspirapolvere !

In  Inghilterra  hanno stu d iato  i sistem i per 
elim inare q u esta  form a d i « agonia m e n ta le », 
com e l ’hanno defin ita. U n tem po si u sava  in tro 
d u c e  la  m atassa in un tu bo d i im p iallacciatu ra, 
racchiusa a  sua v o lta  nella  fusoliera, m a questo 
sistem a p resen tava  in n um erevoli d ife tti e fu  
presto  abband on ato . P o i ven n e la gu erra , co- 
m inciarono a scarseggiare i m ateria li per m o
delli v o lan ti e d iven n e necessario rom pere il 
m inor num ero possibile d i m atasse. S i com incio 
co l fare  i grup pi d i coda sfilab ili, in m odo da 
sa lvare  g li im pennaggi e, un  p o ’ , anche per pra- 
tic itå .

I l sistem a che ven iam o a  d escrivere n acque 
d alla  necessitå d i m ettere in grado un  aerom o
d ellista  d i caricarsi d a  solo il proprio m odello 
ad  e lastico, senza bisogno d e ll’a iutan te. D a lla  
p arte  d ell’elica, la  m atassa era b lo ccata  a  terra, 
per m ezzo d i un  apposito  p a letto  saldam ente 
conficcato. D a ll’a ltra  p arte  un  lim go albero 
d i acciaio  a g gan ciava  la  bobina della  m atassa 
per m ezzo di a ltro  ga n cetto  interm edio, la  quale 
p o tev a  cosi essere ca ricata  in u n a posizione age- 
vole, a l d i fuori d ella  fusoliera stessa. U n  disco

di com pensato o legno duro, infine, p ia zza to  
su lla  p arte  sporgente d ell’a lberello  caricatore, 
proteg geva  com pletam ente la  fusoliera dagli... 
im p revisti, garan ten done l ’in teg ritå  anche in 
caso d ’incidente. Con questo sistem a, dunque, 
e con un  p a le tto  p ia n tato  per terra , un  solo 
uom o p o te v a  effettu are  tu tte  le  m an ovre d i 
caricam ento.

S uccessivam en te lo  stesso sistem a fu  im pie- 
gato  d a  a ltr i m odellis ti, specialm ente n el cam po 
dei m odelli W akefield , per ottenere un carica
m ento a l sicuro da even tu ali dan n i d o v u ti a lla  
ro ttu ra  d ella  m a ta s s a ; abbandon an do l ’idea 
del caricam en to «da solo », si giunse a l sistem a 
d i cu i in  fig. 2. I/ a iu ta n te , tenendo in  m ano la 
m aniglia  in  cui cu lm ina l ’asse m eta llico , per- 
m ette a l l ’a ltra  persona d i a llu ngare  com e al 
soli to, e m eglio d el soli to , la  m atassa, m ante- 
nendola com pletam ente fu o ri d a lla  fusoliera, 
p ro te tta  q u esta  d a l so li to d isco d i legno. Ua 
fusoliera, in  ta l  m odo, é anch e com pletam ente 
libera d alle  so llecitazion i e d agli sfo rzi cu i viene 
sottop osta  anche d uran te u n a  norm ale m anovra 
d i caricam ento. Q uesto sis tem a, in oltre, per- 
m ette  d i a llu n g are  agevolm en te l ’e lastico, per- 
ché non si d o vrå  piu  b ad are a l so lito  in visib ile  
sp inottin o  che te n ta  di ta g lia rv i le  d ita , d i sfug- 
g irv i a lla  p rim a occasione, m etten do cosi in  grado 
la  gom m a di assorbire un  num ero d i g iri sensi- 
b ilm ente m aggiore.

Q ualcosa, in  q u esto  senso, é s ta to  fa tto  anche 
in Ita lia . Cellini, ad  esem pio, h a  u n a specie di 
tra liccio , u n a fo rcella  in  tu bo  d i a llum inio che 
viene a g g an cia ta  a llo  sp inotto  d i coda. S i tra tta  
dello stesso sistem a d i cui abbiam o p ariato  
sopra, con  la  differen za che se, qui, dovesse 
rom persi la  m atassa...
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I V COPPA TEVERE - COPPA AERONAUTICA
Pieno successo della tradizionale gara delle “ Quattro Coppe„;la meritata affermazione di 
Cellini e dell’Aero Club Treviso ha evitato la definitiva assegnazione delle coppe ai romani

( S E R V I Z I O  S P E C I A L E Dl G1AMPI ERO J A N N I )

T a  stagion e agonis tica  1951 é s ta ta  aper ta  a 
R om a con la  Coppa T evere , la  gara  che ha d ato  
in izio  a lle  com petizioni con  la  n u o va  form ula 
internazionale F .A .I . A vven im en to  della  m as· 
sim a im p ortanza, dunque, so p rattu tto  perché 
h a  d im ostrato  in  qu an to  b reve  tem p o i  nostri 
aerom odellisti s i siano a d eg u ati a lle  necessitå 
abbandonando la  vecch ia  form u la  per studiare 
ed  approfondire i problem i del veleggiatore 
n ordico, d el m odello W ak efie ld  su lla  base delle 
n u o ve lim itazion i, su l m otom odello caricato. 
con c ilin d rata  lim ita ta  a  2,5 cc.

F rancam en te  il  successo tecn ico é sta to  su 
periore alle  nos tre  previsioni. Perché i  tem pi se- 
gn a ti n elle  tre  g io m a te  sono s ta ti tu t t i  eccel- 
len ti, anche se n ella  gara  degli elastico  una 
v era  e p rop ria  strage  é s ta ta  com p iu ta  d al ven to  
m icidiale che h a  scassato e danneggiato  non 
pochi m odelli. M a a questo  proposito  notiam o 
che i n ostri aerom odellisti debbono so ltan to  abi- 
tuarsi a lle  gare  con ven to  fo rte , a lle  com peti
zioni in  condizioni atm osferiche a w e r s e : i 
m odelli d i q u an ti aspirano a l successo, partico- 
larm ente p oi quando v i  sia  d i m ezzo la  proba- 
b ilitå  d i an d are  a  d isputare una gara  a l l ’estero, 
debbono essere sta b ili e sicuri, resistenti a lla  
p iog giå  ed a l ven to .

Com unque, n on ostan te le restrizion i del nuovo 
regolam ento, i r isu lta ti conseguiti possono es
sere con siderati so d d is fa c e n ti; scorrendo il ta- 
bellone dei tem p i, nessuno avreb b e po tu to  rav- 
v isarvi la  prim a gara  con la  n u ova form ula.

A  guardarsi a t  torno, m agari, questo  sar ebbe 
sta to  n o t a t o ; perché non avreste piú v isto  i 
m aestosi tre  e cin q uan ta  galleggiare calm i e so 
lem n, coi fare tran q u illo  e paciíico  del « com men- 
d a to r e », né avreste  tro  v a to  i m otom odelli grossi 
e pesanti, m o n tati da m otori u rlan ti selvaggia- 
m ente com e g li H ornet, ecc. ; non avreste  piú 
p ro vá to  tan te  em ozioni, com e quando queste 
cariche esplosive si a lza va n o  rabbiosam ente 
d alla  pista. T a  tecn ica  h a  a vu to  il sop ravven to  
su llo  spettacolo. }Ia  é anche giusto  che sia  cosi.

P er passare a lla  cronaca, dobbiam o ricordare 
com e, quasi per tradizion e, la  Coppa T evere  
sia  sem pře... carica di tem porale. S i co m in o a  
con la  prim a edizione, rim an d ata  per la  p ioggia  
con tin ua e poi d isp u tata  con tem po tu t ťa lt r o  
che favo revo le , per giungere a  M onfalcone, 
d ove il ven to  sp a zza va  velocem ente, su l cam po, 
i resti dei m odelli scassati e, per linire, con 1’edi- 
zione 1950, in cui cielo coperto  e ven to  forte  non 
b rillavan o  certo  per la  loro assenza.

N é si puö dire che 1’edizione 1951 sia riuscita  
m olto m igliore delle precedent!, per cio che

riguarda le  condizioni atm osferiche.
E ccellen te , in vece, il  cam po d i g ara , cioé la  

zona del costruendo A erop orto In terco ntin en 
t a l  d i F ium icino, d istan te u n a tren tin a  d i chi- 
lom etri d alla  C ap ita le  ; una sterm in ata  distesa 
pianeggiante, p raticam en te p riva  d i ostacoli, 
di a lberi e case, sebbene q u a e la  un  p o ’ aequi- 
trinosa. O ttim a  1’o rg an izza zio n e: un partico- 
lare rin graziam en to v a  a l gen. ZMaceratini, p re
sidente d e ll’A ero  Club d i R om a, ed  a l gen. 
C avallarin , com andante la  I I I  Z .A .T ., per Γίη- 
tenso appoggio  f  orní to. T re  poderosi « 666 » della 
A eron autica  hanno trasp ortato  i concorrenti 
sul cam po, d i li a  Fium icino per la  colazione, 
quindi di n u ovo  a l cam po e  poi a  R om a. T a  
P .M .A ., a tte n d a ta  su l cam po, h a  p ro vved u to  
ai serv izi di ordine e di organizzazione.

La gara dei veleggiatori.
S ab ato , 17  m arzo, m odelli veleg giato ri. Tren- 

tasei concorrenti . Cielo coperto, aria  q uasi cal- 
m a. present! aleun e m oderate ascebdenze locali.

IN QTJESTA PAGINA : 1) Amato presenta, orgoglioso, il suo veleggiatore 1° classificato. 2) Un veloce 
decollo del Wakefield di Kannewoeff, vincitore della categoria. 3) L’elastico di Eikermann si ě appena 
staccato dalla pista. 4) Cellini ě in pista, ha abbandonato il modello. 5) Π romano Cavaterra col veleggia
tore 3° class. 6) Di Pietro alle prese col G. 20 ed il suo strano modello. 7) In tre, sul modello di Cellini; 
Cassola regge e sorveglia. 8) Ě un modello di Torino, ma non andrå lontano : la fusoliera sta per ce- 
dere e fra poco, sulla pista, ci sarå un mucchietto di polvere ! 9) Π decollo del modello di Faiola, lan- 
ciato da Lustrati: ma Roma, questa volta, ha deluso... 10) Il perfetto traino sulla verticale di un bel

veleggiatore sconosciuto.
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G ara  reg o larissim a : i lan ci, seppure in iziati 
con un  lieve  ritard o, si sono susseguiti con rego- 
la ritå  assolu ta. M edie e levate , per m ol ti concor- 
ren ti aggiran tisi su i 2 ’ 3o" - 3 '. P er la  prim a 
v o lta  abbiam o u d ito  dei v eleg giáto ri fischiare 
in sa lita  : era l ’effetto  del traino veloce con cavi 
d i nailon  (a proposito del nailon, alcuni concor- 
ren ti hanno pro testato  per Puso d i q u esta  m a 
teria  : m a, a  p arte  la  sua e lastic ita , esso offre 
non pochi v an tag g i, m entre il regolam ento in ter- 
n azionale non lo proibisce. Q u in d i: u sate i cavi 
d i nailon). M olti m odelli s ta b ili in sa lita , m oiti 
m odelli poco s ta b ili, m a fa v o r iti da «traina- 
t o r i » in  gam ba. T reviso  si é n ettam en te  impo- 
sto  in  q u esta  catego ria, con i m odelli d i A m ato  
e d i Cellini, classificati risp ettivam en te  i° e 20 
con uno scarto  veram ente m inim o. I l  m odello 
d i Cellini era q u ell o che g iå  l ’anno scorso aspirö, 
non a  tor to, a lia  gara  danese form u la  nordica, 
quello  d i A m ato  u n  m odello sem plice ma ra- 
zionale.

L a gara degli elastico.

I l giorno successivo, dom enica, é sp u n tato  il 
sole, col sole il  ven to  e col ven to  le disgrazie per 
g li aerom odellisti. Se non abbiam o sb ag liato  i 
calcoli, fra i prim i sette  m odelli uno solo ha d e
co lla te  : quello di K an new orff, reduce dalla  
ie lla ta  com petizione fra  i lagh etti finlandesi, 
nel 1950. G li a ltri sei si sono a b b a ttu ti, in p arti 
u guali, a destra ed a  sin istra  d ella  p ista , m entre 
quello d i K an n ew orff se ne rim an eva in aria 
per qu asi sei m inuti. II rom ano IyUStra ti, poi, 
rea lizza va  an ch ’egli un bel vo lo , m a, purtroppo, 
il suo m odello scom p ariva  a lia  v is ta  e ven iva  
perduto in d istan za  ; anche q u i il ven to  a veva  
la  sua buona p arte  di colpa.

N o ta ti, fra  g li a ltri, il  torinese F ea , che a ve va  
m ontato  su l suo m odello u n a m atassa lunga 
due m etri ed o ltre  e che a llu n g ava  spaventosa- 
m ente, Cellini, col solito m odello « testone », dalla 
m onopala m icroscopica m on tata  su m oltiplica. 
N o tevo li i tem p i rea lizza ti ďai prim i classificati, 
fra  i q u ali il m iglior vo lo  d ella  g io m a ta , otte- 
nuto dal foggese Cotugno (Bene, F o g g ia  ! N .d .R .); 
tem p i peró che decrescono precipitosam ente, 
scorrendo la  classifica. N um erosi concorrenti, 
p u r aven do o tten u to  un bu on  tem po in un lan- 
cio, non hanno p otu to  effettu are g li a ltri, per 
varie  la g io n i, prim e fra  tu tte  la scassatu ra.e  le 
perdite d i v ista .

S tran o com portam ento quello del m odello di 
M aina che, su lla  p ista  d i decollo, s ’é im provvisa- 
m ente ra ttrap p ito , accartoccia to  su  se stesso, 
m entre il m uso, so tto  la  trazione d ella  m atassa, 
p en etrava  nella  fusoliera, e m entre la  coda g li 
v en iv a  incontro. Sp ettaco lo  veram ente fuori 
d e ll’ordinario che, pero, tro verå  u n a forte  con- 
correnza nella  g io m a ta  successiva.

I/an d am en to  d ella  g ara  per g li e lastico  non é 
s ta te  cosi tranq u illo  com e la  g io m a ta  precedente, 
con  i v e le g g iá to r i: M ercadante, ad  un certo 
p un to, ě scop piato  con gran de fragore, sono 
ven u ti fu ori un paio d i reclam i, a  causa d ’un 
m odello d i T reviso  che, d icevano, non p oggiava  
sui tre  pun ti, ed a causa di un ritardo nella ch iu -

IN QUESTA PA G IN A: 1) Fea allungava spa- 
ventosamente. 2) No, non ě mister Fiumicino. 
Pierino Guidotti ě soddisfatto, perché l’ organiz- 
zazione della gara ě stata perfetta (ed a lui va 
buona parte del merito). 3) Ecco il colpevole del- 
I’investimento aereo. Guido Annoni sta riparando 
i danni riportati dal suo modello. 4) L’atterrag- 
gio del modello di Fea non deve essere avvenuto 
proprio alia « vasellina»... 5) I baresi stanno armeg- 
giando attorno ad un certo modello che fra poco... 
avrå una semiala in meno ! 6) Kanneworff ha vinto 
la categoria elastico : osservate con quale energia 
egli sta caricando la sua matassa. 7) II... primo 
classificato dei concorrenti romani nella categoria 
mo to modelli (S. A. Tabone & figlie). 8) Cellini 
ha vinto molti quattrini e diverse coppe. Ma ha 
piantato tante di quelle grane!... eccolo in pub- 
blico dibattito con Mercadante, l’ lntransigente.
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IV COPPA TEVERE - COPPA MINISTERO DELL’AERONAUTICA - CLASSIFICHE

Categoria veleggiatori

i°) A m a t o  R olan do (Treviso) p u n ti 681 ; 2°) 
Ce l l in i  G ianni (Treviso) p. 68o ; 30) Ca v a t e r r a  
O m ero (Rom a) p. 587 ; 40) M a in a  Igin o  (Torino) 
F IA T )  p. 581 ; 50) G io r d a n o  Carlo (Napoli) 
P· 556 ; 6°) T iciE N  A ld o  (Monfalcone) p. 490 ; 
7°) T u s t r a t i  Silvan o (Rom a) p. 481 ; 8°) E i k e r - 
m a n n  E rn esto  (Bari) p. 471 ; 90) F a io l a  D a 
v id e  (Rom a) p. 4 4 7; io°) F a l c h in i  D onato 
(Siena) p. 325.

Categoria elastico

i°) K a n n e w o r f f  T o ris  (Rom a) p u n ti 548,5 ; 
20) E ik e r m a n n  E rn esto  (Bari) p. 539,5 ; 30) Co l i  
A ld o  (Bologna) p. 438 ; 40) F a io l a  D avide 
(Rom a) p. 42 5 ,9 ; 50) S c a r d ic c h io  Vincenzo

(Bari) p. 380; 6°) Ce l l in i  G iovanni (Treviso) 
p. 318 ; 70) COTUGNO F rancesco (Foggia) p. 300 ; 
8°) F e a  G uido (Torino) p. 231 ; 90) G ia l a n e l l a  
M ario (Rom a) p. 220,6 ; io°) T u s t r a t i  Silvan o 
(Rom a) p. 204,8.

Categoria motomodelli

i°) C e l l in i  G iovan n i (Treviso) punti 585,1 ; 
20) ViGNOLi Sergio  (Milano) p. 433,4 ; 30) P ic-  
ciN i F rancesco (M onfalcone) p. 426,7 ; 40) G n e s i  
P iero (Pisa) p. 3 5 7 ; 50) E ik e r m a n n  E rn esto  
(Bari) p. 33S,6 ; 6°) T a z z a r i  A u gu sto  (Bologna) 
P· 249,3 ; 70) D e  G iu s t i  T am b erto  (Bologna) 
p. 215,9 ; 8°) T ib e r t in o  E ugenio (Napoli) p. 
2 15 ,6 ; 90) T r o is e  A ttilio  (Napoli) p. 2 13 ,6 ; 
io°) Ca n e s t r e l l i  A n to n io  (Napoli) p.210, 6.

Classifica per squadre « Coppa Tevere »

i°) A ero Club T r e v is o  p u n ti 11 ; 20) A e. C. 
° F olco  » Mo n f a l c o n e , p. 16 ; 30) A e. C. B a r i , 
p . 18 ; 40) A e. C. R o m a  (sq. C), p. 19 ; 50) A e. C. 
R om a  (sq. B) p. 20 ; 6°) A e. C. B o l o g n a  ,p. 25 ; 
7°) A e. C. R om a  (sq. A ), p . 27 ; 8°) A e . C. R om a  
(sq. E ), p . 30 ; 9°) A e. C. B a r i  (sq. B ), p . 32.

Classifica « Coppa Aeronautical

i°) Ce l l in i  G iovan n i (Treviso) p. 84,28 ; 20) 
E ik e r m a n n  E rn esto  (Bari) p. 8 1,8 8 ; 30) T u - 
STRATi S ilvan o  (Rom a) p. 5 3 ,5 4 ; 40) A m ato  
R olan do (Treviso) p . 51,22 ; 50) F e a  G uido 
(Torino F IA T )  p. 50,03; 6°) F a io l a  D a vid e  
(Rom a) p. 49 ,5 6 ; 70) S c a r d ic c h io  V incenzo 
(Bari) p. 41,50 ; 8°) P ic c in i  F rancesco (Treviso).

Il gruppo delle autoritå 
che ha presenziato alio svol- 
gimento delle gare. Si no- 
tano il Gen. Ludovico, Sot- 
tocapo di S. M. all’Aero- 
nautica Militäre, il gen. 
Fiore ed il gen. Maceratini, 
presidente dell’Aero Club 
di Roma. A destra, Carlo 
Tione, presidente della 
Commissione per 1’Aero- 

modellismo.

sura d ei lan ci. R eclam i b o ccia ti in  parten za 
perché non accom p agn ati d a lla  regolam entare 
« pecu n ia  », m a b o ccia ti anche successivam ente, 
in esam e.

T iran d o  le  som m e, dopo due g io m i d i gara, 
potevam o n o táre  che u n a delle squadre rom áne 
era in  te sta , con  u n  d istacco  m inim o segu ita  da 
B a ri e T reviso . M a si tr a tta v a  d i un  fuoco di pa- 
g lia , perché il g io m o  successivo v i  sarebbe sta ta  
una p icco la  rivoluzion e n e lla  classifica, e  tut- 
ť a l t r o  che a  van tag g io  dei rom ani (dobbiam o 
dirlo che, s ta v o lta , con 5 squadre in lizza , R om a 
non h a  fa tto  gran  bella  figura, com e in passato. 
F ortu n a che q u i non c ’é la  serie B . . .). P er la 
Coppa A ero n au tica , in vece, Cellini a v e v a  giå  
posto la  sua p rep oten te cand id atu ra. E d  il gior- 
no successivo g li a ltri sarebbero rim asti a  guar- 
dare.

I  m odelli a motore.

T e rza  ed u ltim a g io m ata , lunedi. I l  cielo ir- 
regolarm ente nuvoloso —  il pom eriggio e la  sera 
precedente a v e v a  p io vu to  —  ten d eva  a  miglio- 
rare. T ren ta n o ve  m otom odelli in  gara.

M entre i lan ci d i gara  erano ap p en a  in iziati, 
abbiam o assistito  ad  una bellissim a au ten tica

scena di caccia... che avreb b e d ovu to  essere 
suicida : il m otom odello del rom ano A nnoni ha 
u rtato  in  pieno, so tto  m otore, quello del barese 
E ikerm an n, staccan dogli n ettam en te u n ’a la  e 
proseguendo in d isturb ato  i l  suo volo. l ,a  fuso- 
liera v en iv a  giu  a vv itan d o si, m entre la  sem iala 
a sp o rtata  se ne a n d av a  sfarfallando per suo 
conto. S pettacolare !

A  proposito d i m otorini, abbiam o n o táto  che 
alm eno il 90 per cento dei m odelli in gara  mon- 
ta v a  il G. 20 d i «S o rin o », ad  incandescenza. 
U n m otorino d i q u a litå  veram ente eccellenti, 
che, particolarm ente su alcu ni m odelli, ha dimo- 
stra to  quanto sia e leva ta  la  sua potenza, il suo 
rendim ento com plessivo. Certo, nella  m assa v i  
sono s ta ti a lcuni concorrenti che hanno perso 
un lancio per la  m an cata  p arten za  del m otore 
nei 2 m inuti s ta b i l i t i : m a bisogna pensare che 
si tra tta  d i m otori ad  incandescenza, e d i mo- 
tori u sáti non sem pře d a  persone che conoscano 
appieno i segreti e le necessity  d i quel dato 
tip o . D ovendo esprim ere la  nostra opinione, ri- 
teniam o che i due m inuti siano un p o ’ pochini, 
bisognerebbe giungere alm eno fino a  tre.

A b b iam o  n o tato  la  com pleta sparizione degli 
au to sca tti da m acchina fotografica, i vecch i 
«a u to k n ip s » sostitu iti, quasi totalm ente, dai 
serbato i graduati. T eggera  prevalen za d i m o

delli a  pinna.
Gnesi presentava un 

m odello con m otore G.20 
e, naturalm ente, fuso- 
liera a  tubo, di conce- 
zione veram ente inte- 
ressanet, o ltre  che di 
realizzazione p erfetta  : 
le superfici senbravano 
s p e c c h i! Pur non aven- 
do realizzato  tem pi ec- 
cezionali, si classificava 
a l 40 posto.

A n cora una v itto ria  
di T r e v is o : é Cellini che 
col suo xnodellino då il 
colpo di g ra ziaa lla  gara.

AI secondo posto  l ’unico concorrente di M ilano: 
il b ravo  V ign oli.

G li autom ezzi d e ll’A eron autica  si riem piono 
ra p id a m e n te : a lle  17  si parte. D u e ore piu 
tardi, a l l ’A ero  Club, c ’é la  prem iazione. Inter- 
vengono il gen  Cavallarin , com .te la  I I I  Z A T , 
il gen M aceratin i, presidente d ell'A ero  Club di 
R om a, il gen. M atricardi, id eatore  d el n uovo 
aeroporto d i F ium icino, l ’ing. Z erb in ati, pre
sidente d e ll’A ero  Club d ’lta lia , a ltr i u fficiali e 
personalita.

I l gen. M aceratini h a  aperto  la  cerim onia illu- 
strando i r isu lta ti della  gara, in  rap p orto  alia  
situazione d ell’aerom odellism o n azion ale ; h a  sot- 
to lin eato  il m iglioram ento num erico e q u a lita 
tiv e , rispetto  a lia  precedente edizione. R ingra- 
ziando il gen. C avallarin , h a  m esso in  rilievo 
il n otevole con trib u to  dato  d a ll’A ero n autica  M i
litäre  a lla  organizzazione ed a lia  costituzione 
dei prem i. N on  si é m ostrato, quindi, d ispiaciuto 
della  m an cata  v itto r ia  rom ana, augurandosi che 
la  Coppa T evere, rim anendo in  palio , s ia  di 
in citam en to a i costru ttori ed  origine d i gare 
sem pře piu  interessanti.

H a parlato  qu ind i l'in g . Z erbin ati, illustrando 
i rapporti fra  A ero Club ed aerom odellisti, pro- 
m ettendo a  q u esti u ltim i un  sem pře m aggiore 
appoggio. T ione, inline, ha com m entato breve- 
m ente la  gara, d al pun to d i v is ta  tecnico. Argo- 
m ento base delle sue parole, la  n ecessitå  che 
g li aerom odellisti ita lian i sappiano validam en te 
affrontare le gare con ven to  forte , per non tro- 
varsi poi h an d icap p ati a ll'estero.

M ercadante ha d ato  le ttu ra  delle classifiche : 
quindi si é proceduto a lia  d istribu zione dei 
prem i. T reviso  &  C. (leggi Cellini), hanno avu to  
la  parte  del leone, portandosi v ia , o ltre  alle 
4 coppe T evere, anch e la  Coppa A eron autica, 
con re la tivo  gru zzolo  sonante.

M a non si puo dire che si tra tti d i v itto r ia  
im m eritata  !

E  poi, ne riparlerem o a T reviso, l ’anno venturo.

GIAM PIERO JANNI

AEROM ICROSPORT
C A R B O N E R A  (Treviso)

Siamo lietidi presentarvi un nuovo gioiello 
della micromeccanica, il 

V B  2 5  micromotore a glow Plug.

c.c. 2,5 -  Corsa 15 -  Alesaggio 14,5 -  2 fasce 
elastiche -  1 cuscinetto -  Peso gr. 110 -  Noo

vo originale attacco -  L. 6100.

RICHIEDETELO !!! GARANZIA ASSOLUTA
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C O L L A U D O  D l  U N  
R A D I O C O M A N D O

(continuazione dal n. 3 5  di « ModcUismo »)

N el secondo volo portam m o presto il m odello a  sin istra in m odo da 
farlo  tornare sul cam po prim a che si arrestasse il m otore. Provam m o a te 
nere il tim one nella posizione estrem a sin istra per vedere se si fosse pro- 
d o tta  la  v ite  : il tim one a d estra  ristab ili il m odello m entre nello stesso m o
m ento si arrestava  il m otore. A  causa della forte  velocitå  acqu ista ta  in vi- 
ra ta  il m odello, una v o lta  d i n u ovo  in linea d i volo, cabro repentinam ente, 
a  breve  d istan za dal suolo, e l ’a tterragg io  non fu ... dei piu perfetti.

R egolam m o quindi l ’a u to scatto  per q u attro  m inuti di m otore, e tra- 
scorrem m o tu tta  la  n otte  in piedi per le  operazioni di messa a punto e di 
revisione. I l m attin o si annunció ven toso. B ill junior ed il com andante del- 
l ’aeroporto si aggiunsero a lla  schiera dei nostri a iu ta n ti ; m a fum m o co- 
stretti ad  a tten d ere la sera per dare inizio a lla  grande p rova. I l serbatoio 
con teneva m iscela per 15 m in u t i: abbandon ato a se stesso, il m odello prese 
ad  andare d iritto , senza accennare a  s a lir e ; per colm o di d isgrazia l ’auto- 
sca tto  non funzionó. I/ u ltim a  n otizia  che avem m o del m odello era che si 
a llo n tan ava  in direzione d i un bosco a  circa 80 chilom etri d i d istanza. A iu 
ta n ti e p ilo ta  si m isero in m oto in diverse direzioni, a  piedi ed in auto , sol- 
tan to  per ritro varsi, quando orm ai era scesa la  n o tte, tristi, stanchi ed a 
m ani v u o te . M entre a  casa stavam o giå  facendo i piani per una caccia nella 
m attin ata  seguente, im prov visam  ente squillö il telefono. U n guardaboschi 
a v e v a  recuperato il m odello : n arrav a  com e a v e v a  v isto  arrestarsi il m otore, 
scendere in stre tta  v ira ta  fino a  terra  : ste tte  un p o ’ a pensarci su poi, a lla  
fine, pensando ancora a i bom bardieri tedeschi ed ai d ischi vo lan ti, si av- 
vicinö, ed a lia  lu ce d ella  lan tern a lesse il classico cartellino «... m odello 
sperim entale... non toccare i b o t to n i... ». Cosi il fu ggitivo  to m o  a casa.

P e r  diversi g io m i continuam m o a discutere sulle possibili cause di 
quella  m ancanza d i controllo. P o i a lla  fine ne com prendem ino la ragione :
10 scappam ento si era b loccato  nella  posizione di estrem a sinistra. Giun- 
gem m o a  questo m otivo per elim inazione : avevam o in fa tti con trollato  tu tto  
in precedenza. A u m en tata  la  superficie del tim one, furono aggiu n ti due 
anelli di elastico  a lla  m atassa che m uove il  m eccanisino, giacché si riten eva 
che sarebbe sta ta  necessaria una energia m aggiore per m uovere il tim one 
piu grande. Sperim entam m o l ’apparecchio in un raggio  di 100 chilom etri, 
servendoci del collegam ento telefonico. Cam biam m o le batterie , control- 
lam m o ancora tu tto  Pequipaggiam ento e  verificam m o il regolaggio del 
m odello.

O gni v o lta  che ci d irigevam o al cam po sorgeva  la questione di com e e 
d o ve in iziare il v o lo . C’era sem pře chi d iceva  di decollare a l centro del cam po 
e ch i in vece  sosten eva fosse piu opportuno partire da una estrem itå, contro 
ven to , in m odo da poter disporre di tu tto  il cam po com e pista  d i atterraggio.
11 ven to , p raticam en te g iå  im percettibile , scom parve com pletam  en te. W alt 
disse d i m odificare le  a le tte  dello stabilizzatore. I l m odello fu  lanciato, m a 
la  velo citå  insufficiente ed il n uovo regolaggio provocarono una lieve pic- 
ch iata  ; tocco il suolo con una ru ota  e com inciö a  virare , m entre d avan ti 
c ’era u n a fitta  sterpaglia . D ecisi di dare tu tto  tim one a  sin istra per evitare  
l ’im b ard ata  ; in u n a frazion e d i secondo v i riuscii ed il m odello decollo. 
O ra a vevam o  d av an ti un grup po di alberi che im pedivano sia  il vo lo  in 
linea re tta  che u n a v ira ta  a  destra. A pp licam m o pieno tim one a sinistra, 
m a m entre la  velo citå  del m odello a n d ava  aum entando, la coppia influ iva 
meno ed il m odello dim inui la  sua inclinazione. I,e ali sm ontabili svolazza- 
rono len tam ente a  terra, a  questo  pun to, m entre il resto del m odello si cac- 
cio fra  g li a lberi perdendo il grup po di coda e, col m otore che ru ggiva  scese 
fino a  terra. M a il m odello fu  rip arato  subito  ! 1,’unica cosa che si ruppe fu 
l ’elica.

BILL W IN T E R

CAMPIONATO NAZIONALE AUTOMODELLI
La prima gara si svoigera a Milano, nel Palazzo del Ghiaccio 

(Via Piranesi -  tram 35 e 2 1 ) ,  giovedi 24 maggio, con inizio 
alle ore 8.

Vige il regolamento tecnico AMSCI 1951 ed il regolamento 
per i Campionati nazionali. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 
19 maggio a tassa semplice (L. 500  per modello) ed il 23 a 
tassa doppia. L'iscrizione di Scuderie o Gruppi ecc. ě gratuita. 
Possono partecipare alla gara i Soci dell’AMSCI in regola con 
la quota sociale.

II partecipante isolato, non facente parte di Scuderia, ha di
ritto ai soli premi individual·. I premi verranno specificati suc- 
cessivamente; la gara si svolgera col sistema a punteggio.

Per le iscrizioni o per eventuali delucidazioni e schiarimenti, 
rivofgersi alla sede centrale dell'AMSCI, Via S. Spirito, 14 -  
Milano.

II Reallore per Marielli ■ 3 M  = * ■ = » ·

consente la pratica realizzazione della propulsione a 
reazione e Vi permette di partecipare al piu inte
ressante concorso internazionale di modelli volanti

Il piccolo motore a reazione JETEX di costruzione inglese iunziona 
con cariche intercambiabili di carbnrante solido, innescate da miccia 
esterna, la cui durata varia dai 12 ai 36 secondi. Sfrnttando sempře 
lo stesso princi pio il JETE X ě costruito in quattro tipi diversi se

condo le dimension! e potenza:

J E T E X 5 0
<—

J E T E X
^7·

1 0 0

J E T E X 2 0 0

J E T E X 3 5 0

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
♦ Sicurezza d i funzionamento

♦ Partenza istantanea

♦ Min/mo peso
♦ Semplic/tä di istallazione

♦  Spinta cos tante

♦ Basso costo

♦  Massimo rendimento

JETEX 50 - confezionato in scatola con 6 cariche, cad. 
JETEX 100 » » » » » » »
JETEX 200 » » » » » »
JETEX 350 ϊ » » »  »  >» »

L. 1855 
» 33 0 0 
8 4640
» 5700

Rifornimenti di carburante solido in scatole da 10 pezzi

Carburante per Jetex 50 cadauna scatola ................................................. L. 370
Carburante per Jetex 100 » »  5 550
Carburante per Jetex 290 » »   8 650
Carburante per Jetex 350 8 » .  8 740
Miccia plastica speciale in scatola s ig i l l a t a .......................................................8 110
Scatole di montaggio originali inglesi per aerei, scafi auto, elicotteri e ri- 

produzioni da Lit. 835 a Lit. 3615.

Richiedete il listino prezzi dettagliato ød il Regolamento peril CONCORSO INTERNA
ZIONALE JETEX a Μ O V O -  Milano Via S. Spirito, 14.

♦ C arburante e reattore brevettato in tutto il mondo.

♦ Sconti special/ ai soci deg li Aero Clubs partec ipanti al

Concorso Internazionale Jetex.

Seriizin e Ricamlii lelex )

distributore esclusivo per l’ltalia Centrale e Meridional?
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C A D A L  If
-----------------  di GUIDO DAL SENO

' Q uesto m otoscafo  appartiene a lla  categoria  
dei « Cruiser o c e a n ic i» m olto in uso lungo le 
coste inglesi e am ericane d ove com piono lun- 
ghe erodere, spingendosi anche in m are aperto,. 
M isurano d ai 14 a i 20 m e tri e stazzan o sino a 
30 tonn. Sono m un iti d i poten ti m otori a  scop- 
p io e raggiungono velo citå  n otevoli. P ortan o 
sistem azioni com odissim e, sa lo tti e cabine con 
cu ccette , serv izi ig ienici, cucina e tu tto  quanto 
possa rendere com odo e piaeevole un  v iagg io  
in  m are, la  loro form a esterna é elegantissim a 
ed arm oniosa, e sono per lo piú vern iciati in 
b ian co  nella p arte  superiore ed in  verde o az- 
zurro nella p arte  im m ersa, ed hanno la  sovra- 
stru ttu ra  in legno vem ic ia to  a  flattin g.

ΙΓ m odello d i cu i presentiam o i pian i d i costru- 
zione, riproduce in  sca la  d i un  ventesim o un 
m odello d i disegno inglese, a  scafo rotondo, ed é 
d i agevole costruzione sia  con il sistem a a  «pane 
e burro », sia con il sistem a a  fasciam e che, se 
pure presenta m aggiori d iiflcoltå, risu lta  piu  leg- 
gero e preciso. Q uesto m odello, m un ito  di m o
tore D 2, raggiunge la  n otevole velo citå  d i 15 K n . 
orari ed é d i m arcia  precisa e sicu ra  anche in 
acque mosse.

I l  disegno presenta tu tti  i pezzi d a  ritag liare  
in com pensato d i b e tu lla  con  l ’indicazione del 
m ateriale  da usare e dello  spessore. I l  d ise
gno delle ord in ate d å  le due linee d i fu o ri ossa- 
tu ra  e di fuori fasciam e. I l  fasciam e é co stitu ito  
da liste lli di tig lio  d i 3 m/m di spess, e d i 10 o 
15 m/m di largh ezza  rastrem ati a lle  estrem itå 
con l ’aiuto  di una p ia llin a, e fissati a lle  ordinate 
con chiodini e abbon d an te collante. A lla  estre
m itå  d i prua le fascie  si fissano sui rinforzi late- 
ta li del d ritto  d i p rua  che saranno opportuna- 
m ente sagom ati. L e  prim e fascie d a  applicare 
sono quelle a tto m o  a lla  ch iglia  e p oi g iu n to  al 
colm o d e ll’anca, si in izia  la  fascia tu ra  d ella  parte

BALSA PERFETTO, OGNI DIMENSIONE, PREZ- 
ZI IMBATTIBELI, TROVERETE DA MICHELL 

PIAZZA PUCCINI 55 -  VIAREGGIO 
----------------------  LISTINO GRATIS ----------------------

Modello di Cruiser oceanico

superiore dello scafo sino a raggiungere le fascie  
g iå  a  posto.

L a  ch iglia  é costruita  in m odo da lasciare 
pronto l ’appoggio  ed il  passaggio per l ’asse del- 
l ’e lica  che tro v a  la  sua sistem azione precisa. D u e 
robu ste longarine sopportano il m otore che 
sarå prim a a p p licato  su  una p iastra  m etallica , 
la  q u ale  a  sua v o lta  sarå fissata  con 4 0 6  v it i 
a  legno, su llc  longarine che trasm etton o m olto 
bene il torm ento del m otore su tu tta  la  stru t- 
tu ra . A l m otore possono essere ap p lica ti tu b i di 
scarico che saranno poi co lleg ati con  i tu b i che 
portano lo scarico a llo  specchio di poppa, per 
m ezzo di tu b i flessib ili d i m etallo .

L a  cabin a di non difficile costruzione h a  la 
p arte  a lta  che si restringe in m odo che le finestre 
p rincip ali sono leggerm ente in elin ate  verso l ’in- 
tem o . O ccorre tag liare la  p arte  che p orta  i fine- 
strin i e ria ttacca rla  aven do cura di sagom are 
op p ortu nam en te la  parte  tag lia ta  con una larga 
cu rv a . L a  cabin a p otrå  essere vern iciata  op- 
pure ricop erta  di liste lli 1,5 X  3 e vern iciata  
con  fla ttin g . I l ponte v a  ricop erto  con liste lli 
3 X  7 e v a  eseguito  a fasciam e u ltim ato . I l m o

dello  originale é m un ito  d i una bassa ringhiera 
che si costruisce con  26 candelieri d i o tton e a 
2 b u lb i di cm . 3,5 d i a ltezza, co lleg ati con  filo 
d i o tto n e di m /m  1,4. I l m odello v a  corredato 
d i 4 p assaeavi, 4 b itte  d ’orm eggio, un  carabot- 
tino per salpare l ’ancora, fuoehi d i posizione un 
faro , una siřena, ecc.

L a  scia lu p p a d eve essere riea va ta  da un bloc- 
ch etto  di legno cirm olo e si lascia  p iena perché 
raffigura d i essere cop erta  con il telone di pro- 
tezione.

L a  cabin a p o trå  essere o rlata, n e lla  p a rte  che 
en tra  nello scafo, da un  liste llo  4 X 4  p er im pe- 
d ire che en tri tropp o n e ll’interno.

I l  m otore riceve  aria  sufficiente p er il funzio- 
n am ento d alle  d ue m an ich ette  a  ven to , ed  inol- 
tre  occorre lasciare sen za  v etř i i finestrini bassi 
p o sti n ella  p arte  posteriore d ella  cabin a . S i pos
sono costruire le  finestre anteriori d ella  cabina, 
in  m odo d a  lasciare en trare  un p o ’ d ’aria  anche 
d a  q u esta  p a rte  p er p o ter raffreddare bene il 
m otore e perm ettere  u n a buona a lim en tazio n e.

I l  m otore d el m odello che h a  serv ito  per qu e
sto  disegno e ra  m un ito  d i pom pa d i raffredda- 
m ento, e d i s ta rte r per la  p arten za  in  m odo che 
in pochi ista n ti s i riesce ad  a v v ia re  il m otore.

G U ID O  DAL SENO

MICRO MODELLI
Vasto assortimento accessori per 
modelli navali. Lavorazione accu- 

rata a prezzi imbattibili. 
Tutto l’occorrente per aeromo- 

dellismo.
Costruzione parti meccaniche per 

automodelli.
Riparazione motorini elettrici ed 

a scoppio.
Costruzione attrezzi per lavora- 

razioni modellistiche.
CATALOG!) ILLUSTRATO E LISTINO PREZZI L. 50

ROMA - V. Bacchiglione 3.
V. Volsinio 32. Tel. 859345
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UN MODELLO A  VELA QLASSE

S T E L L A .
Ji R. GRECO

Iya S te lla  é uua delle piu  fam ose im barcazioni 
da re g a ta  tu tto ra  esisten ti e ne abbiam o ripor- 
ta to  i piani in m aniera che si possa costruire un 
m odcllo in  scala  : io  d al v ero  che offrirå le mi- 
glio ri possib ilitå  d i riu scita  e di im piego.

L,a stru ttu ra  del niodello é quan to m ai sem- 
plice e so lida  ; si tr a tta  d i tag liare  due chiglie 
id entich e su com pensato da 4 m m . e di sovrap- 
porle u n a d i fianco a l l ’a ltra  interponendo a prora 
un a ltro  p iccolo  rettan golin o  d i legno com pen
sato, e in m ezzo la  lam iera d ella  d eriva  rica va ta  
da o tton e da mm. 1 d i spessore.

I l  tu tto  v a  unito solidam en te  con rib a ttin i 
di ram e.

S i applican o poi le ordin ate, sem pře tag liate  
su com pensato da m m . 4, incollandole e m et- 
tendo i correnti lon gitu d in ali a i 4 spigoli con 
liste lli da 3 X 3 .

F a tto  questo  l ’ossatu ra  dello scafo é com pleta 
e passerå a ll ’applicazione del fa s c ia m e ; il si- 
stem a m igliore e che presenta le  m inori diffi- 
co ltå  é quello  dei liste lli da m m . 2 X 8 0 2 X 1 0  
in m o g a n o ; si com incerå ad ap p licarli dalla  
ch iglia  e si an d rå  m an m ano verso i fianchi.

T erm in ata  la  carena si lasceranno g li u ltim i 
liste lli sporgere e si rifileranno quando saranno 
s ta ti u ltim a ti anche i fianchi.

A  questo punto é consigliabile dare u n a spal- 
m ata  generale di co llan te a tu tto  l ’in tem o dello 
scafo e se vorrete  p otřete anche dargli una buona 
m ano di vem ice.

Q uando sarå ben asciu tto  potřete applicare 
la  cop erta  sem pře con liste lli d a  2 X 8 o 2 X 10 
com inciando d al centro e andando m an m ano 
verso i fianchi. N atu ra lm en te per ottenere il 
pozzetto  centrale sarå bene interrom pere i l i
ste lli e non tag liarli a  cop erta  fa tta .

S i sca rtav etra  a lia  perfezione tu tto  lo scafo 
e si ap p lica  la  zavorra  su lla  lam iera d i d eriva . 
D e tta  zavo rra  del peso d i K g . 1 sarå com posta di 
due guan ce sim m etriche, ciascuna d i m ezzo 
chilo, fissata con rib a ttin i d i ram e a ttraversan ti.

Q uando anche sarå sistem ata  la  lam iera, la 
zavo rra , i fori per l ’albero e messo a l suo posto 
il tu b etto  per l ’asse del tim one, p otřete stuc- 
care, se lo scafo do v rå  essere colorato. Se in- 
vece  vo rrete  lasciare il legno a l n atu rale, d ate  
delle buone m ani di trasp aren te finché non sarå 
tu tto  ben  lucido.

D opo qualche giorno, quando la  vernice avrå  
p erfettam en te tirato , in iziate  l ’applicazione de- 
g li accessori in ottone, il che naturalm en te  sarå 
u n ’operazione quanto m ai se m p lic e ; fissate 
tu tto  con v itarelle  e m ontate il  sartiam e e le 
vele. I/a lb ero  p otřete farlo  scan alato  o con  la 
gu id a  e s t e m a : n aturalm en te cercate di farlo  
qu an to  piu  leggero possibile ed otterrete un m ag- 
gior rendim ento. P er la  stoffa  delle vele  adop e- 
rate  del co tone m olto leggero e m ai della  seta.

Procedendo a l varo  v ed ete  com e si com porta 
la b arca  so tto  l ’azione del v en to , correggete le 
even tu ale  tendenze a  girare d el m odello, fis- 
sando la  b arra  del tim one nella  direzione oppo- 
sta  d i q u ella  in  cui g ira  e v ed rete  che dopo q u al
che p ro va  sarete padronissim i d ella  gu id a  del 
m odello che v i  com pirå delle m agnifiche traver- 
sate  nelle piu svariate  condizioni di tem po e 
in qualunque specchio d i a cq u a  o a l mare.

La tavola costruttiva in grandezza naturale viene in- 
viata dietro rimessa di L. 800 e la scatola di montaggio 
completa di tutti gli accessori delle vele e del relativo 
materiale per la costruzione dello scafo, collante com- 
preso, ě venduta al prezzo di L. 9.000.

Inviate le vostre richieste alia « Modelnavi» Campo djL 
Fiori, 8 -  Roma 225.
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1 M A T E R I A L !
NELLE COSTRUZIONI 
NAVIMODELLISTICHE di f . Gay

(continual torn dal n. 36)

II balsa serve poco o niente a i m odellisti n avali. E a  leggerezza, fattore 
indispensabile a l costru ttore di m odelli d i aereoplani é assai meno utile al 
costru ttore d i m odelli d i n avi. Certo che chi é ab itu a to  a lavo rarla  non ci 
s?p rå rinunciare e tro verá  la m aniera d i introdurla  d i straforo in m olte 
occasioni. M a chi per la  prim a v o lta  si p ro va  a costruire un m odello di 
nave, é bene che scarti d alla  lista  del m ateriale t i le  in tra tta b ile  e dist.et· 
loso genere d i legno.

Credo che a nessuno verrebbe in m ente di a ttrezzare  il suo m odello con 
spago da pacch i o cordicelle colorate da salum aio. M a se qualche sconsi- 
g lia to  volesse com piere un cosi in felice  te n ta tivo , sappia  che si trovano 
in  com m ercio cordellini di canapa o cotone assai piú a d a tti. V i ě u n o ttim o  
assortim ento fra  i cordini da pesca e, per le  m isure m inori, si puö, pas- 
sando dalle m atassine di cotone reperibili presso le  m ercerie, a l refe car- 
ce ra to , giun gere fino a l com une filo da cucire. C a v etti d i fili m etallici ri- 
to rti per e lettric isti o per antenne radio  e corde arm oniche possono ser- 
v ire  per a ttrezzatu re  m oderne in cavo  m etallico.

H o detto  poco fa  che il m odellista  finisce ad  un certo  m otnento per 
servirsi di tu tto . A cq u ista  una specie di. scsto  senso capace di giudicare a 
prim a v ista  tu tte  le possibili trasform azioni di qualsiasi o g g e tto .É  inutile 
quindi che giu n to  a  questo punto mi d ilunghi a  parlare ancora dal m ateriale 
di m inore im p ortanza  u tile  al nostro lavoro . Su perata  la  questione piu im- 
portante quale qu ella  della  scelta  del legnam e, ognuno se la  caverå  da sé 
e certam ente bene.

M a il legno non si lavo ra  colle unghie. O ccorre quindi una serie di at- 
trezzi d i cu i elenchero i principali.

V i a vverto  che non dovřete a llarm arvi se nom inero trap an i, torni e 
seghe circolari. Sono assai pochi i fo rtu n ati che arrivano ad  avere sim ili 
prodigiosi ordigni. G li a ltri, i piu, continueranno ad  adoperare, se non 
proprio le unghie, le lam ette usate e la  vecch ia  sega di fam iglia  con la  quale 
m ai nessuno a  m em oria d ’uomo ě m ai riuscito a  tag liare qualcosa. In  ogni 
casa che si risp etti esistono sim ili cim eli. E cco  il vecchio  m artello pronto 
a  sa ltar v ia  dal m anico a l secondo colpo, preciso com e una piccola palia 
da cannone nella  sua tra iettoria  d iretta  verso g li specchi o i vetři piú v icin i. 
E cco  le orribili sganasciate tenaglie che sem pře servirono da pinze e le pinze

. . . i l « F IA T  G. 4 6 », il « C LIPPER », i l « BONANZA  », i l « M ONO
COUPE», il « RADIOCOM AN D O », il « C H IPM U N C », il motoveliero 
« ELISEO » ... le nuove gomme pneumatické A . 51 ed A . 52 ... e centinaia di 
altre interessanti novita troverete ampiamente illustrate e dettagliate sul nuovo 
catalogo n. 9

“ Tutto per il Modellismo 1951,,
che riceverete immediatamente inviando solo L. 50 alia Ditto

A E R O P I C C O L A
C O R S O  P E SC H IE R A  252 - T O R IN O

CORSRRO
Cuffer da regafa 

di Ezio Piconi

II m ilanese Ezio P iconi, 
fedele le ttore  di « M odel
lism o », ě  un appassionato  
m odellista , cos tru ttore  del 
bellissim o cu tter  che pre- 
sen tiam o. La lunghezza  ě 
di m . 1,00, a ltezza  tota le  
m . 2,50, superficie  velica  
d m q . 60, d is locam en to  
kg. 7,500. La vela  ě am - 
m ainabile  s corren d o  sul- 
I’a lbero , a sua v o lta  in cli- 
nabile con  spostam en to  
verso  prua o  verso  p op p a . 
L’ in terno de llo  s ca fo  ě il- 
lum inato e le ttricam en te  
con  12 la m p a d e , e parte 
d e ll'im p ia n to  fa  parte della 
za v orra . T u tto  I’ in terno 
della  cab ina  ě a rredato  
perfettam en te , com e  un 
au ten tico  cu tter. B ravis
s im o, Piconi !

che non conobbero a ltra  arte  che quella  d i le v a r  chiodi. Chi puo van tarsi 
di non a ve r m ai v isto  in  casa sua il ca cciav ite  d alla  p u n ta  ton da in capace 
di g irar v it i  per costituzione, m a com unque sem pře in trovab ile  a l m om ento 
opportuno ?

O la  vecch ia  scato la  di chiodi sto rti ed  arru ggin iti che nessuno, nean- 
che in  un m om ento d i entusiasm o si sognerebbe m ai d i raddrizzare e di 
usare, m a che nessuno m ai oserebbe b u tta r  v ia  perché la  voce d ella  coscienza 
gli ricorda che potrebbero sem pře servire  ?

E b b en e, non g e tta te  d alla  finestra q u esti vecch i cari o g g e tti ora che 
a vete  deciso di costruire m o d e lli! C’ě s ta ta  gente che in prigionia h a  ese- 
gu ito  o ttim i lavori usando com a raspa p ezzi d i la t ta  sfo racch iati con  un 
chiodo piu buoni certo a  g ra tta r  il form aggio, se v e  ne fosse sta to , ch e  il 
legno. G ente che possedeva com e m artello un  p ezzetto  d i ferro legato  in  
croce con un pezzo di legno. F ra  i vostri vecch i arnesi c ’é g iå  qualcosa di 
buono, m a certo non b asta .

F ra  le  cose essenziali occorreranno un piccolo m artello d a  tap pezziere, 
un paio di p iccole pinze, u n a sega a  m ano o serrasco, un buon a rch etto  da 
traforo  com pleto di ta v o le tta  e m orsetto, u n a o due raspe delle  q u a li u n a 
a  coda d i topo, u n a lim a ed alcune lim ette  a  legno da traforo , un punte- 
ruolo, uno o due succhielli, una p in zetta  d a  fran cobolli, uno o due scalpelli 
a  legno d i di versa m isura, un buon tem perino.

Con tu tto  questo  p otřeste  g iå  costruire una n ave  vera, m a pian  piano 
potřeste arricchire la  v o stra  collezione di utensili con a ltri non m eno u t i l i : 
un trapano a  spirále ad  esem pio oppure uno a  m anovella, un p ia lletto , 
un saldatore, una o due m orse da tavo lo  ed un piu v asto  assortim ento di 
pinze, raspe, lim e, seghe.

U n vecchio tavo lo  opportunam en te  rafforzato p otrå  servire com e ban- 
cone, anche per risparm iare la  scrivan ia  od il tav o lo  da pranzo d a  m assa - 
cran ti esperienze. Q ualora perö riusciate a  possedere un vero bancone com- 
pieto  di m orsa p o třete  considerarvi com pleta m ente felici.

Or m ai la  v o stra  é una vera  e propria officina. Se vo lete  an cora  d i piu 
potete far im piantare la  corrente industriale, com perare un m otore d a  m ezzo 
cava llo  e con quello, per m ezzo di trasm issioni a  cinghia p o tete  far funzio- 
nare una sega circolare, una ru ota  a  sm eriglio, un  trapano ed un  piccolo 
tornio. Senza andare a cercare un to m io  d i precisione, ci sono delle  barac- 
ch ette  cap aci di lavo rare  con sufficiente esattezza  p iccoli p ezzi d i legno o 
d i m etallo . Sono per v o i piu che sufficienti. Ci sono poi delle seghe da tr a 
foro a  vibrazion e che possono risparm iarvi, piu  che la  fa tica . la  noia  del 
lavoro.

A  questo punto p otete far costruire accan to  a lia  vostra  casa u n ’alta  
cim iniera che faccia  continuam ente fum o. V o i possedete orm ai una fab- 
brica, una industria, potete  p agam e le  tasse ed in caso d i guerra, potete 
trasform are il vostro  ciclo di lavoro  e fa r carri arm ati.

F I N E

La serie degli articoli di Franco Gay « Materiali e d attrezzi nelle costruzioni 
navimodellistiche » ě comparsa nei nn. 34, 35 e 36 che i lettori possono eventual- 
mente richiedere alia nostra Amministrazione.
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COSTRUZIONE Dl UNA LOCOMOTIVA" C91 ”
S C A R T A M E N T O  “O,, (32  M M . )  R O D I G G I O  1.3. 1.

QMestp schem a ě in sca|a 1:1 . C o lo r o  che ne desiderassero una cop ia  al 
naturale possono n ch ied erla  alia n/s A m m ln lstrazione d ietro  rim essa di 

50. (P iazza U ngheria, I - R om a)

P u r com portando m aggiori difiícolta nella costru- 
zione tleli im pianto, lo  scartamento “ 0 „  e sem
pře quello cLe offre Ie maggiori sodd is fazion i; 
specialmente quando nel parcheggio c ’ ě la lo co - 

motiva eke presentiamo.

P er accon ten tare  g li app assion ati dello seartam ento O, elie m i hanno 
scrltto  d i non dim enticarli, ho p rep arato  loro un  bocconcino d elicato  : la  
deserizione com p leta  e d e tta g lia ta  d i u n a lo co m o tiva  691 a  3 assi m otori, 
cu rata  e fin ita  in tu tt i  i suoi d etta g li e p ro vv ista  anch e del d ispositivo per 
la  produzion e d el «fum o » e  d ella  su a  em issione a  sbuffi. N atu ralm en te  il 
m ovim ento é d ato  da u n  m otore elettrico , fu n zion an te a  corrente alter- 
n ata  a  20 v o lt, con  presa a  p attin o  p er terza  ro ta ia  cen trale. L a  locom otiva  
é p ro v v is ta  d i d ispositivo p er inversione a  d istan za.

P er qu an to  io  sia  un  appassion ato m odellista, tu tta v ia  ho u n  g rave  
d ifetto  che non si con cilia  tropp o con  ta le  a tt iv itå  : non ho pazienza. A m o 
vedere rea lizzato  con sollecitudine tu tto  quello  che m i accingo a fare. P er 
questo m otivo  non ho perso tem po a  costruirm i le  p a rti m etallich e che com- 
pongono la  lo co m o tiva , m a le  ho a cq u ista te  g iå  pronte, lim itan do la  m ia 
opera a tu tte  le  necessarie rifin iture che p otevan o rendere la  locom otiva  
pin consona a l m io gu sto  personale.

R iten end o che anche a ltre  persone siano im p azien ti com e m e, non mi 
sono d ilu n gato , n ella  deserizione d el m ontaggio, a  precisare le  caratteri- 
stiche co stru ttiv e  d i ogňi singolo pezzo, preferendo in dicare la  sigla  di rife- 
rim ento dei singoli pezzi che sono facilm en te reperibili n el disegno che ac- 
com pagna q u esta  deserizione. P e r  le rifiniture non m i stanchero d i racco- 
m andare la  m assim a cura e  d i usare questi consigli :

Verniciare in  rosso, i l te laio , i carrelli, i lungheroni del tender, le razze 
delle ruote.

Nichelare i cerchioni delle ruote, i b iellism i, i corrim ani e le finte tuba- 
zioni.

B runire  in  nero opaco la  cabina, il  tender, i cilin d ri ed  il m uso anteriore.
Brunire  in  nero lucido la  ca ldaia, il duom o, la  cim iniera, i l  coperchio 

del serbatoio  d ’a cq u a  del tender.
U n ’ottim a  bru n itura  op aca  la  si ottien e con sabb iatu ra, ram atura, 

bru n itura  g a lva n ica  ed infine un  leggero stra to  d i v e m ic e  p ro te ttiv a  
« z a p p o n » d ata  a  spruzzo. P er la  b ru n itu ra  lucida, in vece  d ella  p rev en tiva  
sabbiatu ra, la  prim a operazione é un  passaggio a lia  p u litrice  p er la  lucida- 
tura. R icordarsi che le  p a rti in  m etallo  «z a m a » devono essere tra tta te  
con bagni a lcalin i per elim inare le corrosioni.

S i in iz ia  con la  preparazione d ella  le v a  p er i l  com ando della  pom pa 
del d isp ositivo  fum ogeno. Q uesta le v a  (48) la  si inserisce en tro le  due guan- 
cie del su ppo rto  anteriore (1) con il  m ozzo in corrispondenza dei fo ri 520. 
U n a lberino in ferro, del d iam etro d i m m . 3, passato  fra  i  fo ri ed il  m ozzo 
e tag liato  esattam en te  a livello  delle p a reti esterne delle due guancie, farå  
da p em o  a lia  leva, la  quale d o vrå  essere estrem am ente m obile.

S u lla  fian cata  del telaio  destro (2029/d), in  corrispondenza del foro 521, 
fissare l ’asse 1043, in  m odo che la  p arte  cilin drica  d e ll’asse sia  a ll ’in tem o  
e che la  p arte  d i d iam etro piu  p iccolo sia  rigidam ente b lo cca ta  a lla  fian
cata  del telaio , senza pero sporgere d alla  p arte  estem a. Su  questo asse infi- 
liam o l ’ingranaggio  condotto  a  18 d en ti (1042) e fissiam o la  fian cata  destra 
(2029/d) a lla  p arte  anteriore 1. XI p em o  a  m an ovella  (1044), che é solidale  
con l ’ingranaggio  1042, d ovrå  pen etrare n ella  s litta  d ella  le v a  48, m o n tata  
in  precedenza. D u e v it i (1053) passate nei fori d el te laio  5or ed a v v ita te  
nei fo ri file tta ti so r  del supporto anteriore, fisseranno la  fian cata  2029/d. 
In  corrispondenza d ei fori 515 si m on ta  il p a ttin o  prendicorrente (301 r) 
fissandolo con le  due v it i  (1051) passate nei fori del telaio  ed a v v ita te  nella  
filetta tura  che é a l l ’interno dei cilin d retti d ’ottone d i d istanziam ento. K e lla  
prim a bussola  di bronzo (512/2) in filare l ’asse (1001) su l q u ale é g iå  c a le tta to  
l ’ingranaggio conduttore (1045) in  posizione tale  che i d en ti d i questo ingra- 
naggio  si inseriscano fra  i d en ti d e ll’ingranaggio con d otto  in  precedenza 
m ontato. N a lla  te rza  bussola di bron zo (513) si in trod u ca l ’asse che reca 
ca le tta to  l ’ingranaggio  d a  32 d en ti (2031/1001) in  posizione ta le  che il 
m ozzo d ell’ingranaggio  si p resenti verso  la  fian cata  sin istra. S i m onti ora 
l ’a ltra  fian cata  sin istra  fissandola con due v it i  (1053) com e d etto  p er la  
fian cata  destra. A n ch e sulla  fian cata  sin istra  si fisseranno i c ilin d retti distan- 
ziatori del p a ttin o  prendicorrente, ed  avrem o, a  lavoro  u ltim ato , che le  due 
fian cate d el telaio  saranno ben ferm e e tra  loro d istan ziate  in tem am en te  
d i m m . 19.

S i passi p oi n ella  bussola cen trale  (512) l ’asse (1001). A i tre  assi appli- 
cherem o quindi le  sei m o te  m otrici fissandole, senza stringere a  fondo, con
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i dadi (1002). P rim a d i infilare le  ruote m otrici, sarå opportuno interporre 
fra  la  bussola ed il m ozzo della  ru o ta  una ranella  d ’ottone, m a solo sugli 
assi con ingranaggio. Q ueste ranelle farann o si che l ’ingranaggio ca le tta to  
su ll’asse non a b b ia  tropp o giuoco laterale. U n  certo giuoco, in vece, riuscirå 
o ttim o  per l ’asse centrale che non h a  ranelle.

P er evitare  che le fiancate (tenute fissate con le q u attro  v it i  1053) pos- 
sano subire degli spo stam en ti, fissiam ole ancora  in  un terzo pu n to , e preci- 
sam ente con la  v ite  (1055) che, a ttrav erso  il foro  502 a v v itia m o  n el corrispon- 
dente foro del supporto anteriore. X,e v it i  1053 non d ovran n o sporgere dalla  
fiancata, m a essere ben  p ia zza te  con le  teste  nelle svasatu re. A ssicuratici 
che tu tte  le  ru ote girino con la  m assim a fa c ilitå  e scorrevolezza nelle bus
sole, passiam o a l m ontaggio  del biellism o. S u l perno (1003) d ella  le v a  a  con- 
trom anovella  (2005) si infili il foro d ella  b ie lla  principale sin istra  (20/2/s) 
e precisam ente il foro che ě nella p arte  sq u ad ra  della  b iella , curan.do che il 
finto o liatore sia  in a lto . S i infili ancora il foro centrale d ella  b iella  di accop- 
piam ento sin istra  (20/3/s), anche q u esta  con i fin ti o lia to ri in  a lto . (IV. B . : 
per distinguere la  b ie lla  d ’accoppiam ento sin istra  d alla  d estra  si ten ga la  
b iella  con l ’oliatore in  a lto  : qu ella  che h a  il  c irco letto  d i fusione in  rilievo, 
a  destra del foro centrale, é la b ie lla  sinistra).

S i a v v it i  ora, su lla  p arte  filetta ta  d el perno 1003, il controdado (1006) 
portandolo qu an to  ě piu  possibile a  ridosso d ella  b ie lla  e con la  p arte  smus- 
sa ta  r iv o lta  verso  la  b ie lla  stessa. N ei due fori estrem i d ella  b ie lla  d ’accop
piam ento si introducano i due p em i (1009) in m odo ta le  che le loro teste 
risultino d al la to  d ella  b ie lla  principale e la  p arte  filetta ta  d a ll’a ltra  parte. 
A n ch e a  questi p em i, a vv iterem o  il controdado (1006) con  lo  sm usso rivo lto  
com e sopra d etto.

Con la  ch iave  a  due punte (4021), p iazzan do le due p u n te  nei due fori 
che trovan si nei d ad i d i serraggio 1002, stringerem o m olto  forte  q u esti dadi, 
facendoli penetrare nelle  apposite sedi che tro van si n el m ozzo delle  ruote 
m otrici. I,e ru ote (per ora  solo quelle  d el la to  sinistro) saranno cosi fo rte
m ente b lo ccate  a l l ’asse. (Osservando g li assi 1001, noterem o che ad ogni 
estrem itå  v i  é un leggero ribasso ed una co n icitå  prim a d ella  p arte  filetta ta  ; 
q u esta  con icitå  p erm ette a lla  ru o ta  d i essere rigidam ente e solidam ente 
fissata a ll ’asse).

S i m ettano ora le  tre  m o te  dal la to  sin istro, in posizione com e alla  
figura i ,  cioé con  i v ertic i degli eccentrici r iv o lti in basso. S i ap p lich i ora 
la  b ie lla  d ’accoppiam ento che, com e piti sop ra d etto , avrem o ap p ron tata , 
a v v ita n d o  a  m ano e con  m ovim ento contem poraneo, i p em i nei corrispon- 
d en ti fo ri file tta ti degli eccentrici d i ciascuna ru o ta  m otrice. S i avv iteran n o  
pertan to , innanzi tu tto , i p em i d ella  p rim a e d ella  terza  ru o ta  e p oi quello 
della  cen trale, a vv itan d o  il perno or d ell’un a, or d ell’a ltra  ru o ta  fin tan to  
che i perni siano p en etrati qu an to  piu  possibile entro il foro d e ll’eccentrico.

Servendosi d ell’ap p osita  c h ia v e tta  (4022) si b locchi fortem ente il con
trodado della  p rim a e d ella  terza  m o ta  stringendolo n el senso d ella  freccia 
d i cu i a lla  fig. 2 (cioé n el senso in cui girano le  lan cette  d ell’orologio. S i sposti 
adesso, la  le v a  con trom an ovella  (2005) in  m odo che v en ga  a  tro varsi in 
a lto  rispetto  ag li eccen trici e leggerm ente orien tata  in a v a n ti (fig. 1) cioé 
pressapoco in  corrispondenza fra  la  seconda e  la  terza  ra zza  d ella  m o ta  
cen trale. Tenere q u esta  le v a  con u n a m ano in  qu ella  posizione e con l ’a ltra  
m ano b loccare a  fondo anche il controdado d el perno d ella  m o ta  centrale. 
A ssicuratici che il m ovim ento d i rotazione, contem poraneo, delle tre  m o te  
sia  dolce e scorrevole, portiam o queste tre  m o te  con gli eccentrici in posizione 
orizzon tale  (fig. 3) in m odo che l ’asse d ella  b ie lla  passi esattam en te  per i 
tre cen tri dei m ozzi d elle  m o te. Capovolgiam o quindi la  m acchina e ripe-

tiam o l ’operazione d el m ontaggio  del biellism o alle  ruote d ella  p arte  d e 
stra . Sposterem o cioé tu tte  le  tre  m o te  del la to  destro con g li eccen trici in 
basso (le m o te  del la to  sin istro verranno ad  essere con  g li eccentrici a  900 
rispetto  a  quelle del la to  destro, cioé com e a lla  fig. 5).

Com incerem o col b loccare  fortem ente i dadi di serraggio 1002 con la 
ch iav e tta  a  due punte, ripetendo tu tte  le  operazioni g iå  e ffettu ate  n el m on
tag gio  del biellism o del la to  sinistro.
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U n a b uona posizione per eseguire il m ontaggio  del lato  destro, tenendo 
d ’occhio  anche il la to  sinistro, ě quella  d i appoggiare la  parte  anteriore della  
m acchina contro il bordo d el tav o lo , prem endo la  p arte  posteriore contro 
il p etto  e con tu tte  le m o te  in a lto . Per assicurarci infine che le bielle  ese- 
guano il loro m ovim ento p lan etario  senza forzare  nei punti m orti farem o 
girare con la  m ano sin istra  la  m o ta  anteriore, m entre con la m ano destra 
accom pagnerem o il m ovim ento d i rotazione facendo girare la  m o ta  p oste
riore destra. Se il m ovim ento non é dolce e regolare, se cioé v i sono degli 
a ttr iti  o degli sca tti su i p u n ti m orti, occorre allen tare  il  dado nel m ozzo 
della  m o ta  anteriore e correggere la  posizione d ella  m o ta  (avan ti od  in- 
dietro) poi b loccare nuovam en te il  dado. P u b darsi che la  m edesim a corre- 
zione debba essere fa tta  anclie su lla  m o ta  posteriore. A d  ogni m odo, con 
un p o ’ di pazienza e con la  p ratica  che si a cq u ista  lavorando, si tro v erå  la  
buona posizione in  m odo che il biellism o esegua dolcem ente il suo m oto 
planetario.

S i prenda ora il  supporto anteriore n. 2. S u l p ian erottolo  anteriore 
abbiam o i fa n a li fo rm ati d a  un  p o zzetto  (506) filetta to  in tem am en te  com e 
un p ortalam pada. Introdu ciam o n el pozzetto  una ran ella  isolan te d i fibra 
(2017) n el cu i foro ě sistem ata  u n a v ité  ď o tto n e  (Pok). I l gam bo d ella  v ite  
sarå rivestito , per circa  2 mm. da un  pezzettin o  di tu b e tto  isolante in m odo 
che non a b b ia  ad essere in co n tatto , a l suo p assaggio  nel foro d el p oz
zetto  (507), con  le  p a reti m etalliche. U n a  seconda ranella  di fibra (2017) 
an ch ’essa infilata  nel gam bo d ella  v ite , sarå p o sta  a ll ’esterno del p ozzetto  
e m an tenu ta  fissa con  un  dadino. P rim a del dadino sarå m eglio m ettere 
una ran ella  d ’o tton e che a iu ti a  contenere la  pressione del dadino su lla  
ranella  d i fibra. I l dadino sarå defin itivam en te fissato con una go ccia  di 
stagno. F are  bene atten zion e che il tu tto  non sporga troppo perché le ruote 
del carrello anteriore, nei loro spostam enti, potrebbero toccare questo d a 
dino e fare  corto  circu ito  ; sarå quindi opportuno, con una lim etta  abbas- 
sare lo spessore del dadino. A vrem o  cosi ap p ron tato  il portalam padina per 
la  luce dei an a li anteriori. I l  p ozzetto , che é elettricam en te a  m assa, é un 
polo delPillum inazione, m entre l ’a ltro  polo é rappresen tato d alla  testa  della 
v itin a , elettricam en teiso lata  d al p ozzetto . lam padina riceverå  la  cor- 
rente d al p ortalam pada, in có n tatto  con il pozzetto , e dalla  testa  della  
v ite . Ua lam padina a d a tta  ě qu ella  con p o rta lam p ad a «li l ip u t », v o ltagg io  
24 v o lt , form a tu bo lare ; é preferibile im piegare il  tip o  cosidetto « coraz- 
z a t o ».

Si prenda adesso il  castello  o p arte  inferiore del fo m ello  per il fum o (46) 
e si infili nel foro 525 il gam bo della  v ite  del p orta lam p ad e (4010). D ei due

dadi, d i cui questo  é fo n iito , uno verrå  a  trovarsi a l d isotto  della  sq u ad retta  
di sostegno. P rim a di infilare il gam bo d ella  v ite , nel foro, si sarå in filata  
una strisciolina di fibra (larga m m . 14 e lunga m m . 40 circa) con un  foro al 
centro e la  si sarå rip iegata  ad « U  » in  m odo che circondi i due la t i del p o r
talam p ad a, v icin i alle p areti m etallich e, onde im pedire un co n tatto  fra  la 
v iro la  del p ortalam pada e le  p a reti m etalliche stesse.

S i infili quindi una ran ella  (1061) su l gam bo della  v ite  (1056) e q uesta 
la  si infili, dal d isotto, nel foro 526 d el castello  per fum o (46) per a v v ita rla  
nel foro 530 del muso anteriore (2). S i controlli bene l ’isolam ento del p o rta 
lam pada e poi si saldi su lla  sua ghiera un ca ve tto  d i ram e, ricoperto in vi- 
pla, lungo circa  20 centim etri, che farem o passare a ttrav erso  il forellino 529 
per co lleg arvi, a  suo tem po, il p attin o  prendicorrente. Sem pře su lla  ghiera 
del porta lm ap ad a, salderem o ancora a ltr i due c a v e tti, lunghi ciascuno circa
10 cm . che ci serviranno per dare la  corrente a lle  due lam padine dei fari 
a n te r io r i; questi c a ve tti saranno a  suo tem po sa ld ati a l dadino (Pok).

P rendiam o u n ’a ltra  v ite  1056, infiliam oci u n a ran ella  1061, passiam o
11 tu tto , d a ll’interno verso l ’esterno, nel foro cen trale  d ella  m em brana ela- 
stica  del polm one per la  pom pa fum o (4016), infiliam o ancora u n a ranella 
(1061) ed infine a vv itiam o  a l gam bo il tiran te  1046. Calziam o la m em brana 
(4016) su lla  p arte  circolare del castello  m etallico  com e se si trattasse  di un 
coperchietto  e p iazziam o tu tta  la  p arte  anteriore del m uso infilandola fra  
le due staffe  del sostegno 2. I  fori 503 del sostegno 1, com bacieranno con
1 fori filetta ti 503 del m uso anteriore 2, potendo cosi fissare il tu tto  con
2 v it i 1053. G irando opportunam ente le  ruote anteriori, porterem o la  le v a  (48) 
ad inserirsi fra  le stanghe del tira n te  1046 in m odo che potrem o passare una 
co p p ig lietta  (4007) che m an terrå u n ita  la  le v a  a l tiran te.

I l  m ovim ento delle ruote im prim erå a lla  m em brana del polm one un 
m ovim ento di v å  e vieni, ta le  che d al foro 528 uscirå  u n a pressione varia- 
bile d ’aria, che sarå  qu ella  che d arå  g li sbuffi del fum o, che produrrem o nel 
crogiuolo. Ua lam padina po sta  nel p o rta lam p ad a 4010 illum inerå dal di 
sotto  il fum o producendo un effetto  o ttico  m eraviglioso.

S i m onti poi il perno (1020) n el foro filetta to  506 del supporto a n te 
riore i .  Su questo perno (1020) si m onti la  le v a  d i sostegno (44/1021) leva  
che servirå  per il fissaggio del carrello anteriore.

S i prenda il cilindro sin istro ( ha un  foro in  piu del cilindro destro e 
precisam ente il  foro n. 505). N el foro filetta to  che tro vasi su l la to  destro 
del cilindro sin istro (3 s) e precisam ente in m ezzo a i fori delle aste del cas- 
setto  e dello stantuffo, a v v ita re  la  p u n ta  file tta ta  d ella  gu id a  a  s litta  
(17/18/3) d i quel tan to  che é necessario affinché i fo ri 504 d el cilindro e 502 
del supporto, corrispondano ai r isp ettiv i fori del te laio  n el quale andranno 
poi p iazzati.

R accom ando la  m assim a precisione nelle operazioni che adesso andrem o 
a descrivere, perché a ltrim en ti si d o vrå  rism ontare tu tto .

N el foro d el supporto d ella  s litta  infilare la  co n tro asta  del cassetto  
(1014). D a lla  p arte  anteriore del cassetto  infilare l ’a s ta  ( i o n )  a vv itan d o  
la  p arte  file tta ta  nella con troasta. A v v ita re  la  le v a  2009 con la  v ite  a 
perno 1007 su lla  parte  rettan golare  d ella  con troasta. A v v ita r e  la  p arte  
filetta ta  dello  stantuffo  (1012) nella  p arte  file tta ta  del te sta  croce (19/s).

Infilare il testa  croce su lla  gu id a  a  slitta  {17Is) e contem poraneam ente
10 stan tu ffo  n el foro del cilindro. Con la  v ite  (Pok) collegare la  le v a  (2008) 
con la  le v a  2009, e l ’a ltra  p arte  d ella  le v a  2008 a v v ita re  con il p ern etto  1007 
al testa  croce. M ontare la  b a rre tta  (2010) fra  la le v a  del cassetto  2009 e la  
leva  in tern a 2007 del bilanciere. Con la  v ite  (Pok) collegare il b iellino (20/1) 
a lia  le v a  2006 del bilanciere. Controllare che tu tto  sia  in  ordine, che gli 
snodi funzionino a lia  perfezione e poi, dopo a v e r  to lta  la  v ite  1053, dal 
foro 502, che in precedenza aveva m o  g iå  fissata, m onterem o con q uesta 
v ite  il supporto (18/s) nel foro 502 ed il cilindro (3/s) con  le  2 v it i  (1053) pas- 
sate  nei fori (504). N on rim ane che collegare con il perno 1008, la  b ie lla  p rin 
cipale a l testa  croce, ed il b iellino 20/1, con il perno 1007 a lia  controm ano- 
vella  2005.

Si m onti ora il m otore e lettrico  fissandolo con  4 v it i  1051 e 4 ranelle 1061 
a lle  fiancate del telaio, in corrispondenza dei fo ri 514.

I*a vite senza fine del m otore in granerå con i d en ti d e ll’ingranaggio 1031. 
Per a vere  una p erfetta  corrispondenza tra  q u esti den ti, sarå opp ortuno 
che i fori 514 siano di un diam etro d i 4 m m., in m odo che si possa a vere  d el 
giuoco per la  m igliore sistem azione del m otore. D a l p attin o  con un ca vetto  
di ram e, ricop erto  in v ip la , si p orterå  la  corrente a l pun to  A .i  dello stato re 
del m otore. Cosi collegato il m otore girerå a ll ’indietero. Collegando in vece
11 ca ve tto  che p arte  dal p a ttin o , a l pun to A . 2. (dalla  p arte  opp osta della 
flangia  dello  statore) il m otore girerå in  m arcia  a va n ti.

L’O M IN O  DEI TRENI

La coiiaDorazione a «m ode llism o»  e aperta a tutti i lettori t
Inviate a « M O D E L L IS M O  » i disegni cos tru ttiv i, le fo to , le descri- 

z ion i dei vostri m odelli ben riusciti. N e trarrete  un utile e co n o m ico , o ltre  
ad una sodd isfaz ion e m ora le  !

I d isegni, sia al naturale che in scala, possono essere anche a m atita , 
purché com p leti di tutti i dettagli. Le fo to  d evon o  essere ch iare, su carta  
b ianca ; le cronache e gli avvisi di m an ifestazion i d evon o  giungere 
tem pesti vam ente .
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3A PUNTATA

N e ll’artico lo  precedente abbiam o v isto  com e appron tare le v a rie  appa- 
recchiature e lettrich e per il centralino d i com ando. O ggi esam inerem o com e 
collegare i v a ri trasform atori a i d iversi organ i e lettrici d e ll’im pianto.

Inizierem o collegando lo « zero » d e l secondario d i ogni trasform atore 
«a  m a s s a » cioé a lle  due rotate portanti d ell’im pianto. L a  m assa serve  per 
il r ito m o  d ella  corrente ed  il suo a tta cco  a lle  rotaie sarå preferibilm ente 
fa tto  con  filo d i ram e co tto , stagn ato , d ella  sezione d i S/io. A lio  scopo di 
a vere  un circu ito  e lettrico  perfetto , ě bene che questo filo d i ram e sia  sal- 
d ato  a lle  rotaie  p o rtan ti, in pin p u n ti, ad  una d istan za  di un paio di m etri 
tra  u n a sa ld atu ra  e l ’a ltra . N el caso che le stecche d i giunzione fra  i segm enti 
d i b inario, siano sta te  sa ld ate  fra  loro, non é piu necessario fare  q u esta  sal- 
d atu ra , in piú  pun ti, del filo d i ram e. A  proposito d i sa ld atu re  ricordarsi 
che tu tte  le  p a rti nichelate, ricevono m ale la  sa ld atu ra  a  stagn o, per il fa tto  
che il  pun to  d i fusione del n ikel é m olto  a lto . Consigliam o di g ra ttare  la  
n ik elatu ra  con c a rta  v e tr a ta  nei p u n ti in cu i dovranno essere effettu ate 
delle saldature.

O gni trasform atore h a, o ltre  lo  zero, uno o piú capi a l secondario. Per 
ogni singolo trasform atore, avrem o qu ind i tensioni d iverse, che nel nostro 
im pianto sono le seguenti (vedi schem a n . 242) :

nel p u n to  58 abbiam o la  corrente di trazione, la  quale é a tensione 
v a ria ta  a  seconda d ella  posizione in cui si tro v era  il con troller ;

n el p u n to  57 abbiam o una tensione d i 12 v o lt, per l ’accensione delle 
lu ci d i s e m a fo r i;

n el pun to 59 la  tensione di 20 v o lt  per l ’eccitazione dei solenoid! 
d egli s c a m b i;

nel p u n to  56 la  tensione d i 20 v o lt  per l ’iHuminazione dei v ari fab- 
b rica ti che in stallerem o poi sul nostro p lastico.

D a  questi d iversi p u n ti noi preleverem o le  correnti necessarie, portan- 
dole pero prim a a i combinatori oppure a  degli in terru tto ri, i qu ali, a  loro 
v o lta , perm etteranno a  quelle d ate  correnti d i giungere o non giungere 
a i v a ri organi d e ll’im pianto.

I l  principio su l quale si b asa il com binatore lo abbiam o esam inato nel 
precedente articolo.

R icordiam o che ogni com binatore puö com portarsi in m odo diverso, 
a  seconda d ella  fun zion e che d eve  assolvere. Q uesta funzione d eve  essere 
s tu d iata  caso per caso e riso lta  con  d iversa  disposizione dei v a ri collega- 
m enti. O gni com binatore puo dare dei com andi d iretti, com e pub essere 
sogg etto  ad una d eterm in ata  posizione d i un a ltro  od a ltri com binatori 
d a  cui dipende.

P er com prendere m eglio la cosa non c ’é che esam inare lo schem a della 
figura n. 242 e ved ere com e sono sta ti d isposti i v ari collegam en ti in rap- 
porto  ai m ovim enti che i treni devono effettuare.

R icordiam o ci che la  posizione normale d ella  leva  di ogni com binatore 
é la  vertica le . T u tte  le  lev e  dei 12 scam bi (dal n. 1 a l n. 12) d ovran n o sem 
pře essere in posizione vertica le , ed  in  tale  posizione lo scam bio si presenta 
con  g li agh i «in  d ir it t o ». E gu alm en te  tu tte  le leve dei setto ri (contraddi- 
stin ti da una le tte ra  a lfab etica  : a , b, c, ecc.) in  posizione norm ale sono ver- 
tica li ed  in  ta le  posizione dånno luce rossa a l corrispondente sem aforo, 
b loccando anche la  corrente di trazione a l settore  stesso.

Q uando parliam o di « le v a  r ib a lta ta  », si in tende che la  leva  ha coinpluto

tu tto  il  suo percorso (angolo d i circa 900) spostandosi verso l ’operatore. 
L a  leva, non deve m ai essere ferm ata  in  posizione interm edia.

V ediam o ora com e si com portano i  com binatori.
Ě  segn alato  in  arrivo  d a  « a » un  tren o, che d eve  en trare in  stazione. 

Se noi non eseguiam o a lcu n a  m an ovra, avrem o che la  le v a  d el « settore  a » 
essendo in  posizione d i «b lo cca to  » cioé v ertica le , accende la  lu ce rossa del 
«sem aforo 15». I l  treno, g iu n to  in corrispondenza d ell’interruzion e t r a i l  
b in aio  d i corsa e l ’in izio  del settore a , non riceverå  p iu  corrente d i trazione 
e sarå costretto  a  ferm arsi. C ontrollando lo  schem a n. 242 ved iam o che la 
tensione di 12 V o lt, d al p u n to  5 7 ,  a rriv a  a l punto 2 11 del settore  a il quale, 
trovan d osi in  posizione v ertica le , chiude il c ircu ito  tra  i p u n ti 2 11  e 210 
perm ettendo a lia  tensione d i 12 v o lt  d i a rriv are  a lia  lam p ad in a rossa del 
sem aforo 15. (Come abbiam o g iå  d etto  tu tte  le  m asse sono g iå  co llegate, 
cosi che é sufficiente com m utare un solo  polo d ella  corrente p er a vere  l ’ac- 
censione delle  luci a i sem afori). L a  te rza  ro ta ia  d el «settore  a » non é so tto  
tensione, perché essendo il com binatore « a » in  posizione d i b lo cca to , a b 
biam o che i p u n ti 232 e 233 (che in  posizione d i b lo cca to  sono in  con tatto) 
non trasm etton o tensione.

A b b iam o  v isto  che, non eseguendo a lcu n a  m an ovra, il tren o si ferm a. 
P ro viam o  a  « mettere in  consenso » il com binatore « a », cioé a  r ib a ltare  la  
leva. A vrem o  che il sem aforo 15 p resenta le  lu ci rossa e verd e accese con- 
tem poraneam ente, m a nessuna corrente di trazio ne. In fa tt i d allo  schem a 
ved iam o che non v i  é piu  il  co n tatto  fra  210 e 2 11  perché essendo il co m bi
n ato re  d el settore  « a » in  consenso (C) la  tensione d i 12 v o lt  si é p o rta  ta  
su i c o n ta tti 212 e 213 che in  ta le  posizione ven gon o ad  essere ch iusi. Q ue
sto  co n ta tto  ha d ato  tensione a lia  lam p ad in a  v erd e  del sem aforo 15, m a 
ved iam o che sul p u n to  212 v i  é anch e co lleg ato  il p u n to  215 d el se tto re  « b », 
il q u ale  essendo in b lo cca to  chiude il co n ta tto  con  il n. 214 che a  su a  v o lta  
accen de la  luce d el sem aforo rosso n . 15.

E sam in iam o ancora  il « combinatore a » ed  abbiam o che la  posizione 
r ib a lta ta  d i questo  ch iude i p u n ti 230 e  231 ; m a in  230 n on  abb iam o a l
cun a tensione di trazio ne, d ato  che i l  p u n to  230 non puo a v e rla  d a l p u n to  
235 del com binatore «δ» perché questo tro v a si in  b lo ccato  (B) e neppure 
il p u n to  230 puö a ve re  tensione di trazio ne, perché non g li pu o  perven ire 
neppure d al punto 113  dello  scam bio 2, d ato  che questo p er convenzione 
tro v asi in posizione d i d iritto . N e consegue che, p u r aven do  d ato  corrente 
a l se tto re  « a » con la  m an o vra  d el com binatore « a », i l  treno non si é mosso, 
essendo necessario per q u esto  che v i  s ia  anche il  consenso contemporaneo 
del settore  « b », su l q u ale  i l  tren o d eve  istrad arsi.

P ro viam o  dun que a  p ortare  la  le v a  d el se tto re  « b », in  consenso (po
sizione rib a lta ta ). L a  lu ce d el sem aforo 15 sarå  solo verde, ed  il tren o si 
m uoverå entrando 'in stazion e, percorrerå il se tto re  «a », lo  scam bio «/» 
in  d iritto  (tu tti g li scam bi sono sem pře so tto  tensione, e non so gg etti 
a i com binatori) e percorso anche tu tto  i l  se tto re  « b », p erven uto  a l punto 
d i d istacco  del settore  « c », si ferm erå, non tro van d o  piu i l  consenso per 
proseguire. G uardiam o lo schem a e ved iam o com e cio  é a v  ven u  to  : Ponendo 
il se tto re  « b » in consenso (C) abbiam o chiuso il  co n tatto  d i trazio n e fra  
il  p u n to  234 e 235, da cui si d ip arte  un  collegam en to con la  terza  ro ta ia  
del settore  « & », ed  un  a ltro  collegam ento con  il p u n to  230 d el se tto re  « a », 
dando cosi ad  en tram bi i se tto ri, corrente d i trazio ne. F acile  é ved ere com e 
a vv ie n e  il  passaggio d ella  tensione a  12 v o lt  per l ’accensione del sem aforo; 
in fa tti q u esta , d al p u n to  57 pervien e a l p u n to  213, passa in 212, da q u i 
a lia  lu ce verde del sem aforo.

P assando ad u n ’a ltra  com binazione, abbiam o :
E n tra  sem pře, com e prim a, un treno d a  «a », per ven ire  in  stazione 

e ferm arsi in  « c », in  i° linea. Contem poraneam ente d eve  transitare, in  senso 
inverso, un a ltró  treno, che entrando in stazion e da « h », a b b ia  a  percor- 
rere « g » ed  « / », ed uscire d a lla  stazion e per « e ». D iam o p er am m esso che 
tu tte  le m anovre d i ingresso del treno p roven ien te da «h », siano sta te  re- 
golarm ente e ffettu ate . M a che p er d istrazion e, lo scam bio n. 2, sia  sta to  
la scia to  in  posizione non norm ale e qu ind i con  la  le v a  rib a lta ta . N o i avrem - 
m o che il treno che percorre la  I I  lin ea, g iu n to  a l l ’im bocco dello  scam bio 
n. 2, anziché proseguire in d iritto , trovereb be g li aghi sul d ev ia to , e si p o r
terebbe qu ind i su l cu rvo  dello  scam bio « 1 », che d a  solo si ap rirebbe di 
ca lcio , con  la  conseguenza d i p o ter in con trare  il  treno proven ien te d a  «a » 
ed in arrivo  sulla  I linea. E sam in ando lo schem a elettrico  n. 242, ved iam o 
che il  treno giu n to  su l settore  «/ », si ferm erebbe per m ancanza d i corrente 
d i trazio ne. In fa tti ved iam o che la  terza  ro ta ia  del settore  « / » riceve  te n 
sione d i trazione d al p u n to  239 che, tro van d o si il settore  «/» in consenso, 
h a  il co n ta tto  con il p u n to  23S. Q uesto riceve  la  tensione d a l p u n to  119  
dello scam bio 3 che essendo in  posizione n orm ale (D ) gli få  corrente per il 
co n tatto  con il p u n to  11S . M a il pun to 118  non h a  corrente perché il punto 
1 13, a cui é collegato, puo ricevere corrente solo se é in co n tatto  con il



pun to  1 1 4. C o n tatto  che non v i  puo essere, aven do  am m esso che lo scam - 
bio  n. 2 era in posizione di rib a lta to  e non d i d iritto , e quindi non circola 
a lcu n a corrente d i trazio ne. A n ch e il  sem aforo n. 16, che serve a lla  II  linea 
per il settore  «/ », avreb b e segn alato  la  v ia  im pedita, perché la  posizione 
cu rv a  dello  scam bio n. 2, avreb b e ehiuso il  c ircu ito  75 e 74 che accende 
la  luce rossa a l sem aforo n. 16 d ella  I I  linea.

Infin ite  sono le  com binazioni che si possono avere, e che su lla  scorta  
degli esem pi sopra illu strati, a  ciascuno sarå facile  vedere com e si com por- 
tan o, seguendo i co llegam en ti dello  schem a.

V edrem o che un  tren o in  arrivo  da « a» , ed in strad ato  su lla  I I I  linea, 
non en tra  in  stazion e se g li scauib i n° 1, 2, 3 e 4, non sono posti in posizione 
r ib a lta ta . Che il  consenso a questo  treno ferm a il tran sito  sul settore  «f  » 
e su l se tto re  « m ».

V edrem o anche che un  treno che esce d alla  I I I  linea «η  », a t  traverso  
scam bi 5 - 4 - 3 - 2 p er p artire  in « e », b locca  il tran sito  su l settore « f  », « m », 
se lo scam bio 6 ě in  d ir itto  ed  anch e su « q » ed «r », se lo scam bio 6 fosse 
sta to  d im en ticáto  in  curvo.

Interessan ti sono anch e le com binazioni che avven go n o su ll’a ltro  lato  
d ella  stazion e. I l se tto re  d ’ingresso « h », a v r å  tensione di trazione, per Γίη- 
stradam en to  d i un tren o su l settore  «g », solo se g li scam bi 11 e 12 sono in 
posizione norm ale. A l l ’op p osto se il tren o d o vrå  essere in strad ato  a i set- 
to ri « o » oppure ad  « r », a ttrav erso  g li scam bi 12 e 10, é necessario che il 
se tto re  «g » sia  in b lo ccato , a ltrim en ti non circolerå alcuna tensione di tr a 

zione. A b b iam o , p arlato  di settore  « o », che n el prim o sch izzo  p u b b licato  
non fig urava  : ě sta to  sdoppiato  il settore «n », per una m aggiore perfe- 
zione nelle  m anovre.

R iten go  in u tile  continuare a  spiegare com e a vven go n o  le diverse m an o 
vre. U n a  v o lta  che si é conosciuta, diro la chiave, del com binatore é fa c ile  ad  
ognuno, stu diarsi i collegam enti com e m eglio g li aggrada, essehdo infinite 
le possib ilitå.

C irca la  disposizione d ei d iversi com andi sul qu ad ro d i m an ovra  c ia 
scuno puo regolarsi a  suo piacere. Io  li  ho sistem ati com e appresso.

Su  una lam iera di ferro, dello  spessore d i 8/10 e delle dim ensioni di 
cen tim etri 50 X 30 ho disposto i com andi , raggrupp an do tu tti  gli scam bi in 
alto, su due file. Su tre  file ho disposto i com binatori p er il com ando dei 
settori. Iva  disposizione ě s ta ta  fa tta  con i 1 criterio  di raggrupp are le ma- 
n ovre affini ; in piu ho co lorato  sia i com andi degli scam bi chc qu elli dei 
settori, a v a ri colori, in m odo che l ’eguaglian za del colore, porta  l ’occhio 
ad un piu facile  rintraccio  delle leve.

P er la  sistem azione dei com binatori su lla  lam iera, ho fa tto  dei tag li 
di 5 m m . di largh ezza  per 50 d i lun ghezza, a  d istan ze a lterne, com e si ved e 
d alla  figura η. 6. N ei tag li é s ta to  fa tto  passare, d al d i sotto , la  leva, in m odo 
che q u esta  sporga dal piano d ella  lam iera. Con due v it i, passanti in due fori 
della  lam iera, si é fissato il com binatore, a vv itan d o le  nei corrispondenti 
fori filetta ti di cui il com binatore é provvisto .
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T.  51 AEROVELEGGIATORE SCUOLÄ di Carlo Tione
(continuazione da pag. 980)

m ente necessaria, m a com unque eonsigliabile, 
sarå  p ra tic a ta  su lla  p arte  inferiore d ella  fusoliera 
o v e  ap p oggia  1’a la.

D a costrazion e d ella  fusoliera term ina con 
1’operazione di sago m atu ra  d el m uso e con 
l ’asportazione delle scabrositå  even tu ali. Pos- 
sono essere anche sm ussati g li sp igoli esterni 
dei longheroni, eccetto  la  p arte  di qu elli supe
rioři in corrispondenza d e ll’ala.

Ricop ertura. —  D a ta  la  sem plicitå  delle s tru t- 
ture, nessun p artico lare  accorgim ento é neces- 
sario n ell’e ffettu are  la  ricop ertura  del m odello 
clie v a  eseguita  n el m odo soli to . P artico lare  
cu ra  d e ll’is tru tto re  sarå pero q u e lla d ifa r  capire 
a l l ’a llie vo  che in  corrispondenza d ella  co n cavitå  
v en tra le  delle centine la  c a rta  v a  in co lla ta  a  per- 
fe tta  regola, per e v ita re  che la ricop ertura, v e 
nendo in tensione, si stacch i da esse.

P er tendere la  ricop ertura  si procederä a ba- 
gn arla  con a cq u a  v ap o rizza ta  m eďiante spruz- 
zato re  per in settic id i o sim ilare. Da c a rta  non 
d eve essere com pletam ente in zup pata, ma. solo 
poco piii d i um ida.

P rim a  di m ettere  a li ed  im pennaggi sul piano 
e so tto  pesi, a tten d ere  che la  carta  a b b ia  perduto 
il lu cid o  d ell’u m id itå. D iverse ore devono es
sere ten u ti i piani sottopeso. Se q u alch e grinza 
r is u lta  ad asciu gatu ra  e ffe ttu ata  si puo inum i- 
d ire parzialm en te la  superficie in  corrispondenza 
d elle  im perfezioni stesse.

Verniciatura. —  T u tto  il m odello v a  verni- 
c ia to  dapp rim a con una m ano di co llan te di- 
lu ito  (che serve a  tendere u lteriorm en te la  r i
copertura) e poi con una m ano d i vern ice  nitro 
trasparen te che serve a  com pletare 1’im perm ea- 
bilizzazion e d ella  carta.

A n ch e durante l ’asciu gam ento  d ella  v ern icia 
tura, dopo che q u esta  h a  perduto la  v iscositå  
in iziale  e la  superficie non ě piú a tta ccaticc ia , i 
piani alari e d i cosa van n o  fa tt i asciugare sotto  
peso p er qualche ora (m eglio 12 ore).

Centraggio. —  D ’a la  v a  fissata nella  posizione 
in d icata  con un b lo cch etto  d i circa m m . S so tto  
il  bordo d ’a tta cco . II p iano orizzon tale  deve 
giacere d irettam en te  su lla  fusoliera e risultare 
parallelo  a l p iano dei longheroni superioři (inci- 
denza o°). S i aggiungeranno n el p o zzetto  zavorra  
p a llin i d a  caccia  o scagliette  di piom bo sino a 
che i l  m odello risu lti in equilibrio  essendo tě 
m ito  con due d ita  in corrispondenza del 50%  
d ella  corda a lare  (ordinata n. 4).

S i procederå poi ad  eseguire alcune p lan ate 
aggiungeiido o togliendo qu alch e pallino d i 
zavo rra  se necessario. O sservato che il m odello 
non a b b ia  tendenza a  v irare sem pře dallo stesso 
lato  (il che denuncerebbe o una svergolatura  
d e ll’a la  o un  in esatto  angolo del p iano vertica- 
le) si puo passare senz’a ltro  a l lancio  con il cavo.

Conviene usare ca vo  d i n ylon  d el d iam etro 
di m m . 0,25 —  0,3 ed  eseguire i prim i lan ci con 
una lun gh ezza  d i circa  m. 20.

P artico lare  cu ra  g li istru tto ri d ovran n o porre 
n e ll’addestrare g li a llie v i a l centraggio  e a l lan 
cio del m odello costruito.

C A R L O  TION E

A C  M I N I S T E R ! )  D E L L A  D I F E S A  A E R O N A U T I C A
Cen. Sq. A. Fernando Siivestri.

Ě stato nominato Segretario Generále dell’Aeronautica. 
Proveniente dai ruoli dell’Esercito, nel 1917 fu nominato 
Osservatore d ’Aeroplano e nel 1 923 venne trasferito in Ae- 
ronautica. Nel' 1932 assunse la carica di Comandante della 
Scuola di Osservazione Aerea e dopo aver comandato il set- 
tore Est dell’Aeronautica della Libia, nel 1941 fu Capo 
di Stato Maggiore della V sq. Aerea. Promosso Generále 
di Squadra nel 1946, ě stato Comandante Generále della 
Difesa Territoriale. Decorato di medaglia d ’argento e della 
Croce di Cavaliere dell’Ordine M ilitäre d’ ltalia.

Gen. Sq. A. Aldo Urbani.
Ě stato nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronau

tica. Proveniente dall’Accademia di Modena, ha partecipato 
alia guerra 1915-18 quale sottotenente degli A lp in i: ě in 
Aeronautica dal 1917. Ě stato Capo di S. M. delle FF. AA. 
in Africa settentrionale, quindi ha comandato I’Aeronautica 
delia Sardegna distinguendosi nella battaglia di Pantelleria.
Giá segretario Generále dell’Aeronautica, ě stato piu volte 
decorato al V. Mr. ed insignito della Croce di Cavaliere e 
Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Militäre ď Italia.

Cen. Div. A. Domenico Ludovico.
Ě stato nominato Sottocapo di Stato Maggiore a ll’Aero- 

nautica. Proviene dal corso ” Aquila”  dell’Accademia Aero
nautica (1 9 2 4 ); nel 1940-41, col grado di Colonnello, 
ha comandato uno stormo da bombardamento ed ě stato de
corato con medaglia d’argento ” sul campo” . Al rientro dalla 
prigionia in Germania ě stato nominato Capo di S. M. del- 
I’ lspettorato FF.AA. e quindi del Comando Generale D.A.T. 
Ultimamente era direttore di Sezione nel Centro A lt i Studi. 
Apprezzato scrittore di cose aeronautiche (ě autore tra l’al- 
tro, del recente volume « L’aeroplano che cos’e » ) , ě stato 
uno dei piu autorevoli collaborator! de « L’Aquilone » e di 
« Modellismo ».

A  sin istra  d el cen tralino v i  ě la  p arte  di m anovra e precisam ente : 11 ̂  
cam bio d i tensione, l ’in terru tto re  generále, la  testa  d ella  lam p ad a a l u eoj 
d i spia, ed il p u lsan te per il reinnesto d ell’in terru ttore  di corto  circuito. 
V i é poi il V o ltan ietro  e l ’A m perom etro, che p crm ctton o a li ’operatore di 
seguire la  in arcia  dei treni, anch e senza ved erli. V i  ě ancora 1’in terruttore 
per il  d istacco d ella  corrente d i trazio ne d alle  rotaie, ed  il p u lsan te per l ’in- 
serzione d ella  tensione d i sovraten sion e p er 1’inversione d i m arcia . E d  in- 
fine la  le v a  d el con troller, che serve a  dare le  diverse tensioni, e quindi le 
d iverse velo cita  a i treni. ffl

H o  poi anche ap p ro n ta ta  un ’a ltra  ferřtoia, d i mm. io  x  70, a ttraverso  
la  q u ale , a  suo tem po, faro  sporgere la  tnanopola per 1’inversione d i m arcia, 
quando, con l ’im piego d ella  corrente con tin ua, avró  bisogno di un  inver- 
sore d i p olarita .

II quadro lum inoso d i controllo  l ’ho cosi costruito  : p er tu tta  la  luu- 
gh ezza  d el p ian o del centralino e  p er u n ’a ltezza  d i circa  12 ceu tim etri ho 
messo u n  te la ietto  m etallico  che sostiene, nel la to  r iv o lto  verso 1’opera- 
tore , un  vetro  satin ato . L a  satin atu ra  del v etro  é r iv o lta  a l l ’interno del 
te la ietto  ed é s ta ta  sp alm ata, per tu tta  la  superficie di v em ice  nera. V em iee  
che é poi s ta ta  to lta , con un  rasch ietto , in  m odo da form are, con  una linea 
« ch iara  » della  largh ezza  d i circa  5 m m ., u n  disegno raffigurante il percorso 

td e i b in ari nella  stazione. L a  p arte  d i b in ario  corrispondente ad ogni settore 
č  s ta ta  poi, sem pře d al la to  interno, racchiusa  in una sca to le tta  d i la tta , 
p ieg a ta  ad « U », an ch ’essa in tem am en tc v crn icia ta  di nero. In  ogni sca to 

le tta  é s ta ta  posta  u n a o piú  lam padine del tip o  a  siluro a  24 v o lt , d i cu i uno 
’ dei poli é s ta to  sa ld ato  a lla  la t ta  (polo a  m assa). A l l ’a ltro  polo d ella  lam - 

padin a  é sta to  sa ld ato  un  ca v e ttin o  di ram e iso la te  con v ip la , che si ě fa tto  
uscire da un  forellino fa tto  n ella  sca to le tta  d i la tta . T u tt i  q u esti ca vettin i, 
saranno poi co llegati, com e p iú  a v a n ti vedrem o, a i com binatori, in  m odo 
che ad  ogni m an ovra  fa t ta  con il com binatore, su l quadro si accen d erä  una 
corrispondente sezione d i binario, facendo cosi ved ere  a ll ’operatore, com e 
cd  in q u al m odo la  corren te circola  n el circu ito .

P er il collegam ento del cen tralino a l p la stico , su lla  p a rte  posteriore 
di esso é s ta ta  sistem ata  u n a ta v o le tta  d i fibroido (tela b a k e lizza ta  isolante) 
n ella  q u ale sono sta te  p oste  num erose b occole  d ’o tto n e  da 4 m m . d i d iam e
tro . O gni boccola  h a  u n a d iversa  colorazionc in  due tin te. U no d i fondo ed 
uno v ertica le . Con ta le  sistem a d i colorazione si possono avere  num erosis- 
sim e com binazion i e ta li che sia  im possibile uno sbaglio  d i collegam ento.

D ai v a ri setto ri si d iparton o dei ca v e tt i a i cu i estrem i ě fissata  u n a spina 
a  banana, anche q u esta  con  u n a dup lice colorazione ed eguale a  q u ella  della  
corrispondente boccola. L a  spina ha un  colore p er il  corpo, ed  u n  filetto  
co lorato  su lla  testa. I l  colore d el corpo d ella  spina, corrisponde a l colore d i 
fondo d ella  boccola, ed il colore della  testa  d ella  spina corrisponde a l colore 
v ertica le  d ella  b occola.

L’O M IN O  DEI TRENI
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K. t .  6 9  - MODELLO WAKEFIELD di L. KanneworfF
(continuaz io ne da pag. 9 8j)

m ontare una m atassa d i 16 fili lunghi cm . n o .  
azion ante  u n ’elica  d i 55 cm . X  80, con pale  
m olto larghe. T a le  elica  co stru ita  sp aven tö  tu tti 
coloro che la  v idero per le sue p a le  assom iglianti 
m olto  a  racch ette  d a  ping-pong. In  p ratica  pero 
t ira v a  m aled ettam en te, e sebbene la m atassa 
non potesse reggere piu  d i 6-700 giri, la  scarica  
era u gu alm en te d i i ’ i o ” , e la  q u o ta  raggiu n ta  
era elevatissim a. II tem p o d i v o lo  si a g g ira va  
in to m o  a i q u attro  m inu ti, che credo non avrei 
piu  raggiu n to  con la  m atassa  d i 14 fili ora che il 
m odello, con  le  m oltep lici riparazioni, si era 
n otevolm en te  ap p esantito .

Con q u esta  n u ova concezione p artecip ai a lia  
Coppa T evere, e finalm ente il  m odello m i diede 
u n a b e lla  soddisfazione p iazzan dosi a l prim o 
posto m algrado le condizioni atm osferiche proi- 
b it iv e  (ven to oltre  i  q u ara n ta  ch ilom etri orari).

Concludendo, tra tta s i di un  m odello la  cui 
o ttim a  sta b ilitå , le d o ti d i vo lo  buone, la robu- 
stezza  e la  sem plicitå , lo  rendono ad a tto  a  tu tti 
g li aerom odellisti che n on  vo glian o  cim entarsi 
in  p ro g etti propri, e costruire sicuram ente un 
bu on  m odello .

Com e g ia  d etto  il p ro getto , eseguito secondo 
le vecch ie  form ule, offre qu alch e svan tag gio  
con le  n u ove, m a ta li sv an tag g i sono pienam ente 
com pen sati d a  a ltre  buone d o t i ; com unque 
riten go tra tta rs i sem pře d i u n  m odello che pub 
interessare m olte persone.

C o stru ttivam en te  il m odello é m olto sem plice. 
T a  fu soliera  é  form ata  d a  4 liste lli 4 X  4 e tra- 
versin i 2 X 4  m essi d i tag lio . S o tto  il baricen- 
tro  ě sistem ata  la  cassettin a  per l ’alloggiam ento 
del p aracad u te  a n titcrm ica , che é d i seta , q u a
d ra  to  cm . 25 X  25, con  u n  foro cen trale  stabi- 
lizzan te . I l  cassoncino é fo rm ato  da due cen- 
tin e d i com pensato d a  1,5 raccordate anterior- 
m ente a lia  fusoliera e a lleggerite, e da u n a ordi- 
n atin a  p o rtan te  la ca ssetta  per le  b aio n ette  che 
sono com poste da d ue lam ine d ’acciaio  d a  m olle 
d a  5 m m . X  0,15, acco p p iate  e fissate a l lon- 
gherone a lare  in  m odo d a  irrobustirne il prim o 
pezzo che sop porta i m aggiori sforzi. T a li b aio 
n ette  sono m olto elastiche e fan no si che l ’a la  
difficilm ente si rom pa, anche in caso di u rti 
v io len ti.

T ’a la  é com posta di un bordo d ’en trata  5 X 5  
a  spigolo, rastrem ato  a  3 X  3 a ll ’estrem ita ; un 
bordo d ’u scita  4 X 1 5  a ll ’a tta cco  e 2 X  8 alia  
estrem itå  ; un longherone a  C com posto di una 
so le tta  d i b alsa  da 1,2 a lta  m m . 9 a ll ’a tta cco  
e ra strem ata  a  4 m m ., e da due liste lli 2 X 2 ;  
e centine da 1 m m ., profilo N A C A  6409.

I l  p ian o d i coda é co stitu ito  d a  un bordo di 
en trata  4 X  4 d i p ia tto , bordo d ’u scita  3 X 8 ,  
longherone in  balsa  da 2 m m . e centine da 
i m m ., profilo biconvesso asim m etrico.

A  q u esto  proposito  vo rrei far n otáre che da 
m olto  tem po uso si tu tt i  i m iei m odelli a d  ela- 
stico  un profilo biconvesso asim m etrico in  coda, 
perché ho n o táto  che il m iglior centraggio  per 
ta li m odelli si h a  con u n a posizione del baricen- 
tro in to m o  a l 40-50% d ella  cord a alare. P oiché 
ta le  posizione presuppone u n a scarsa p ortan za  
in coda é logico che, usando un  profilo piano 
convesso b isogna o ca lettarlo  n egativo , o dare 
una fo rte  incidenza a ll ’a la , co l risu lta to  d i avere  
una resisten za  m aggiore d i q u ella  offerta da un 
piano d i cosa profilo biconvesso asim m etrico 
ca le tta to  a  o° e  da u n ’a la  con u n ’ incidenza non 
eccessiva.

In  p ratica  tu tti  i m iei m odelli con piano di 
cod a biconvesso asim m etrico si sono com por- 
ta t i  benissim o sia  in sa lita  che in p lan ata , anche 
n el caso di m odelli con  fo rte  sp u n to  di p oten za, 
com e pub essere il  p resente n ella  u ltim a edi- 
zione con una m atassa d i 16 fili 1 χ  6. Com un

que sarei lieto  d i sentire il parere di a lcu ni esperti 
e lasticisti su q u esta  questione.

R itorniam o ora a lia  descrizione co stru ttiv a  
del m odello. T a  d eriva  ha una costruzione si
m ile a q u ella  del piano orizzontale.

I l carrello  é form ato  da due gam be di forza 
in filo d ’acciaio  d a  m m . 1,5 term inan ti con un 
g an cetto  che sostitu isce le ru ote che ritengo 
perfettam en te  in u tili. su un m odello ad  elastico, 
e  d a  due controgam be, lavo ran ti a trazio ne, da 
m m . 0,8.

1 / elica  é r ica v a ta  da un b locco di balsa  m edio, 
e deve pesare fin ita  non piu di 12-13 g ., com presa 
la  vern iciatu ra  con due m ani di co llan te  ed  una 
d i n itro trasp aren te. T ’asse e d i a cciaio  da 1,5. 
I l  d ispositivo d i sca tto  libero risu lta  dal disegno, 
e d el resto é qu ello  orm ai universalm ente usáto.

T a  cop ertu ra  per le  a li e tim oni é in  jap -tis- 
sue, o in m ancanza in carta  seta  piu  leggera 
possibile, v ern icia ta  con due o tre  m ani di co l
lan te  d ilu ito  ; per la  fusoliera in ca rta  silkspan 
leggera v ern icia ta  con q u attro  m ani di collante.

I l  cen traggio  é sem plice ; s ia  la  sa lita  che la 
p lan ata  devono avven ire  in Spirále destra, ot- 
ten u ta  m ediante un  a letton cin o  a lia  deriva. 
A cccrta rsi che il baricentro ca d a  a l 45%  della 
cord a a lare, e cen trare il m odello in p lan ata  
agendo su ll’incidenza del piano d i coda. P er la 
sa lita  occorrerä dare qualche grado (3 o 4) di 
incidenza n eg ativ a  a l l ’elia, che bisognerå deter- 
m inare esattam en te  in fase sperim entale. Sul- 
l ’originale era m on tato  un d ispositivo d i in ci
d enza varia b ile  in vo lo  com posto da due pez- 
z e tt i di e lastico  3 X 3  in co lla ti inferiorm ente 
a l tap po portaelica . T a le  d isp ositivo , essendo 
sem plicissim o, pub essere a p p licato  da tu tti, 
e perm ette d i sfru tta re  m eglio g li u ltim i giri 
d ella  scarica.

N on m i resta  ora a ltro  che augurare buon la- 
voro e m igliori r isu lta ti a  tu tti coloro che voles- 
sero cim entarsi nella  costruzione di questo  m o
dello. Chi desiderasse m aggiori ch iarim en tip u b  
scriverm i a l segucn te in d ir iz z o : K an n ew orff 
Toris, v ia  Iv re a  20 A . Rom a 424.

A S C E N D E R
(rontinuazion-e da pag. 975)

Il tubo verrå  costru ito  avvolgen do del tran- 
e iato  d; p ioppo a tto m o  ad una canna o baston  - 
d n o  p rev ia  b ag n atu ra, legato ed in collato . I 
tap p i saranno fa tt i in due pezzi : l ’uno che inea- 
strerä  dentro il tubo, che ci si appoggerå. I due 
p ezži saranno ovviam en te  u n iti insiem e per 
m ezzo d i colla. Dei gan ci per la  m atassa, che 
faranno contem poraneam ente d a  asse a l tubo 
m otore, quello inferiore sarå solidale co l tappo 
(e quindi col tubo) e libero di g irare con la  fu 
soliera, a lia  q u ale sarå im prigionato ritorcendo 
ih filo  stesso o saldando una g o ccetta  di stagno 
a lia  sua estrem itå . Superiorm en te  il tu bo  m o
tore passerå a ttrav erso  un fazzo letto  di com pen- 
sato  unito  a lla  fusoliera, al quale  verrå  prati- 
ca to  un foro d i un solo m illim etro m aggiore 
del d iam etro del tu bo  stesso. E sso  cosi v i  dovrå 
girare liberam ente. I l gancio superiore farå  da 
asse a l rotore superiore, girerå libero nel tappo. 
cd  avrå  sa ld ato , secondo il disegno, un piccolo 
braccio  indispensabile per ottenere la  ruota 
libera.

T a  propulsione sarå d ata  da sei fili d i e la 
stico  3 X i .  A l m uso della  fusoliera verrå  fis- 
sa ta , per m ezzo di un p ezzetto  di filo d ’acciaio. 
la  terza ruotina.

Cosi costru ito , l ’e licottero risulterå g iå  cen- 
tra to  e pronto a l volo. S i p o trå  verificare il cen 
traggio  tenendo so llev a to  l ’apparecchio per il 
centro del rotore superiore ; esso d ovrå  rim anere 
p erfettam en te orizzon tale, senza pendere né 
di p u n ta  né di coda.

Con pochissim i g iri d i carica  (circa 15) esso 
si so lleverå  leggerm ente perpendicolarm ente 
d a  terra ; aum entando sino a  giungere ad  un 
inassim o di 65/70 giri c irca  l ’e licottero si p o r
terå  ad  u n a a ltezza  di circa  50 m etri, e discen - 
derå lentam ente per m ezzo d ei rotoři a  ru ota  
libera  che fungeranno d a  p aracad u te. U no dei 
pregi di questo m odellino é quello d i poters*, 
adoperare in casa, anche in  pochi m etri cubi 
d ’aria. D a l punto d i v is ta  estetico  esso ripro- 
duce fedelm ente la  sagom a di un vero  e licottero 
con  n o tevo le  effetto  specialm ente quando si 
libra  in vo lo . Si tenga. presente che. inelinando 
le superfici-carrello (che sono mobili) in a va n ti, 
l ’apparecchio volerå indietro, facendo il contra - 
rio, vo lerå  in a v a n ti. P er il v o lo  vertica le , natu- 
ralm ente, le  supcrfici saranno esattam en te  ver- 
tica li, ad  angolo re tto  con i rotori.

A lle  entusiasm anti prestazion i d i questo  p ic
colo elicottero  si é g iu n ti a ttrav erso  m o lta  pa- 
zienza  ed  a lla  grad uale elim inazione di tu tti 
quei d ife tti che rendono il v o lo  im possibile ad 
a ltri m odellini sim ilari. I l  nostro scopo, si pub 
afferm are senza tem a di sm en tita , é sta to  ra g 
giunto.

SERGIO SAN G IO RG I

Ricordate /
se dovete costruire un 
modello navale acqui- 
statene il disegno dal la

MODELIMUI
che produce quanto di 
meglio esiste oggi in 
Italia. Tutto l’assortimen- 
to é chiaramente illustra- 
to nel catalogo che rice- 
uerete im/iando L. 400 a

[Q K D Ø O tL ffla iD a

Campo dei Fiori, 8 
ROMA (223)
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C om u n íca to  η . G5

Comunicati dell*Ae. C . I . che interessano i
Gruppi Aeromodellistici·
*Da taluni Gruppi Aeromodellistici viene lamen- 

tato il fatto che i comunicati di questo Ae.C.I. 
relativi alVattivita aeromodellistica vengono por- 
tati a loro conoscenza con ritar do talvolta assai 
notevole.

S'interessano per tanto tutti gli Aero Clubs lo- 
cali a curare in modo particolare che il contenuto 
dei comunicati stessi venga portato a conoscenza 
degli interessati con carattere d'urgenza adottando 
gli opportunt criteri per evitare omissioni. Si 
prega fornire assicurazione in merito.

C o m u n íca to  n. 66
Regolamenti gare.

Gli Aero Clubs organizzatori delle gare nazio- 
nali ed inter regionalt fissate nel calendar i o spor- 
iivo 1951 sono invitati a sottoporre alVapprova- 
ztone di questo Ae.C.I. i Regolamenti delle gare 
stesse, almeno tre mest prima della data della 
loro effettuazione.

Per le gare interprovinciali (numero di pro
vinde variabile, ma interessante comunque al 
massimo 3 regioni) i Regolamenti relativi po- 
tranno essere trasmessi al piu tardi 60 giorni 
prima della data di eff ettuazioni.

Per le gare provinciali e locali non sono richie- 
ste specialt formalita ; la loro effettuazione s’in- 
tende autorizzata sempreché gli Aero Clubs orga
nizzatori diano notizia della manifestazione al- 
VAero Club. d'Italia almeno 15 giorni prima della 
data di svolgimento della manif estazione stessa.

C o m u n íca to  n. 74
Giovani soggetti agli obblighi di leva in

possesso del brevetto di pilota civile o in

corso di istruzione presso Scuole di Pilo- 
taggio Aereo·

Per opportuna conoscenza riportiamo il testo 
originale del foglio N. 5/R 1081 fDGTM del 
10 c. m. emanato dal Ministero Difesa-Aero- 
nautica, Direzione Generale Personale M ilitäre: 

« Allo scopo di evitare che i giovani in possesso 
del brevetto di pilota civile o in corso di istruzione 
presso le Scuole di Pilotaggio possano essere 
incorporate nelVlisercito anziché assegnati al con- 
tingente aeronautico di leva, questa Direzione 
Generale ha preso opportuni accordi con la Dire
zione Generale Leva Sottufficiali e Truppa - Eser- 
cito - affinché detti élementi vengano assegnati di 
diritto a questa Forza Ar mata, in soprannumero 
alle aliquote concordate, per Vespleta mento degli 
obblighi di leva.

A tal fine, gli interessati dovranno consegnare 
ai Distretti Militari competenti, alVatto della 
chiamata alle armi, apposito attestato da rila- 
sciarsi a loro domanda dalla Direzione Generale 
delVAviazione Civile e del Traffico Aereo - Div.$*· 
Brevetti e Scuole di questo Ministero. Il docu- 
mento dovrå inoltre contenere il visto di conva- 
lida deirUfficio Reclutamento di questa Dire
zione Generale.

C om u n íca to  n. 76

Commissioni esami attestati “  B „  di volo 
a vela·
Per opportuna conoscenza e norma si rende noto 

che il Ministero Dif esa-A eronautica Direz. Gen. 
Aviaz. Civ. e T. A . Divisione Brevetti e Scuole 
con foglio B 1366 dell’ u  c. m. ha accolto la pro- 
posta di questo Ae. C. I. nominando Membri 
della Commissione esaminatrice degli aspiranti 
alV attestato « B » di volo a vela i Sigg. : BRIGLI A - 
TORI Riccardo - GALLI Egidio - ME LI Let- 
terio - RICOTTI Oreste - ROSAS P IN  A Vico.

O C C A S I O  NI
Modelli costruiti:
Buster U-Control, in balsa profilato con 

motore Torp Jr. glow, nuovo . . !  . L. 8.200 
Piper Super Cruiser volo libero con motore

O.K. gas compresso, nuovo . . . .  12.500
Luscombe Sedan volo libero con motore

Wasp 0,49 glow, n u o v o ......................  14.300
Scatole montaggio :
« Cumulus » volo libero completo di motore

Me Coy 29, n u o v o .................................  17.500
Modello veleggiatore cm. 75 di apertura, 

propulsore Jetex 200, completo di 20 ca-
r i c h e ............................................................  7.500

Modello volo libero con motore Micro
0,7 cc........................................................ » 6.000

Modello volo libero tipo americano con
O. K. Cub. 0 , 4 9 ................................. >· 7.300

Veleggiatore Albatros apertura cm. 180 . » 3.000
Motoscafo da velocitå con motore G. B. 16 » 12.500
Rimorchiatore lungh. mt. 1,55 con motore 

a vapore, cilindro oscillante . . . . » ·  68.000
Gruppo a vapore completo adatto per 

scafi da oltre mt. 1,50 (caldaia, cilindro 
oscillante, trasmissione, voláno elica) » 26.500 

Elicottero « Ascender » ad elastico (pre-
sentato in questo numero) in ordine di
v o l o ..................................................................» 1.800

Tavola costruttiva d e t t o ................................» 150
Motoscafo da velocitå tipo a 3 punti 

RAINBOW  II completo di motore 
G. 20 n u o v o ..................................................» 15.500

Scatola montaggio detto tutti i material’ 
di legno giå tagliati, voláno, sno do car- 
danico asse con supporto snodo a sféra, 
elica e supporto, attacchi per cavetto,
tavola c o s t r u t t iv a ................................. 6.800

Tavola costruttiva detto, adatto per mo-
tori fino a cc. 5 ......................................  150

Tavola costruttiva Raimbow I, adatto
per motori fino a 10 cc............................... » 200

Scatola montaggio motoscafo da velocitå, 
scafo in balsa giå sagomato e seavato. 
completo di tutte le parti metalliche 
(asse, giunti, trasmissione, elica sup- 
porti ecc.) completo di motore Ohlsson 
23 glow tipo lusso valvola rotativa 14.000

Třeno elettrico American Flyer, locomo- 
tiva tipo Hudson, 3 carri merci a car- 
relli, uno con scarico automatico a di- 
stanza del carico, 12 pezzi rotaie, ro- 
taia di contatto e rotaia di sganciamento 
automatico a distanza compreso tra- 
s fo r m a t o r e .................................................  35.000

Prezzi franco Roma, imballo al costo, pa- 
gamento contro assegno.

Nel riebiedere informazioni si prega ag- 
giungere L. 30 in franco bolli.

Riparazione motorini a scoppio e třeni 
elettrici di qualsiasi marca. Si esegue 
qualsiasi pezzo speciale per modelli d i : 
aerei, navi, auto, treni.

C. M A LLIA  TABONE - Via Flaminia 213 ■ Roma ■ Tel. 390385

Quanto sopra per la formazione delle Commis
sioni destinate agli esami delle scuole provviste 
di regolare Disciplinare rilasciato da questo 
Ae. C. I.

C o m u n íca to  n. 77
Norme per gare·

La Segreteria della Commissione Modelli Vo- 
lanti della F .A .I. interpellata da questo Ae. C. I. 
per chiarire aleuni punti delle norme per le Gare 
aeromodellistiche, ha fornito i seguenti chiari- 
m enti:

1) Per i Concorsi Inter nazio nali é previsto 
Vuso di due modelli, uno « da gara » e uno « di 
riserva » da usare in caso di danneggiamento o 
di perdita di tempo ;

2) Ě anche permessa qualsiasi sostituzione 
di parti fra i due modelli purché quello risultante 
dopo la sostituzione, e che effettua il lancio, sia 
respondente alle norme F .A .I. per i concorsi 
Internazionali.

Risparmierete tempo, efenaro, disillusion·, 
realizzando le nostre scatole di montaggio

VELEGGIATORE « BUONAVENTURA » —
Modello per jl principiante, a formula interna- 
zionale.

La scatola di montaggio comprende tutti i 
pezzi prelavorati in balsa. Ě un modello che si 
realizza in pochissime ore di lavoro ed ě pratica- 
mente in dis trut ti bile ; la scatola di montaggio ě 
corredata di collante, carta seta per il rivesti
mento e vernice tenditela.

Ap. alare cm. 140 ; Lunghezza cm. 9 0 ; sup. 
alare dmq. 25 ; peso gr. 417 ; formula F.A .I.

La scatola costa L. 2.500 (aggiungere L. 170 
per spese postáli).

MACCHI B 308, riproduzione U-control in sca- 
la 1/10, per motori da 2 a 6 cc. Scatola di mon
taggio completa di tutti i pezzi, comreso colla, 

vernice, collante, disegno, ecc L. 3.190.

Richiedendo il nostro nuovo catalogo illustrato, 
contro invio di L. 100, avrete a disposizione una 
vasta gamma di scatole di montaggio, motori 
italiani e stranieri ed accessori di ogni genere.

AVI0M00ELLI
Via G. Grandi, 6 - Cremona

Il catalogo illustrato 1951 ě in vendita al prezzo 
di L. 100.
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H e v o m o  d e l l i s l i  Í
f t f a v i m c d e l l i s l i  1

« RiVAROSSI » quest "anno mette a vostra disposizione una enorme gamma di prodotti cite certamente 
incontreranno il vostro indiscusso favore.

—  Prima di tutto TŘENI ELETTRICI IN MINIATURA - Scartamanto 16,5 mm. «R IV A R O SSI» (Im- 
pianti completi - Pezzi sciolti - Scatole di montaggio - Parti di ricambio e per Modellisti - Filobus - 
Tram - Stazioni, ecc.) arricchiti da 8 carri nierce di nuovo tipo, da ima magnifica serie di 24 differenti 
Figurine per stazioni nonché botti, casse, bidoni. ece. Le automotrici « A 2002 » e « AN 1 » rinno- 
vate con carrello motore di geniale concezione e trasmissione a vité senza fine completano la nostra 
produzione.

—  Inoltre, ancora nel campo ferroviario, le magni ficbe locomotive della Ditta « Vuillaume -  Antal» 
(« V. A. »), i carri merce della Ditta « V. B. » e le carrozze della Ditta « S.C.F.M. » : tutti di mo- 
dello francese.

—  Inline tutto il materiale della Ditta LINES BROS. LTD. e Compagnie Sussidiarie di Londra, tra 
cui ricordiamo i famosi aeromodelli « FROG » (anclie in scatole di montaggio), i modelli di im- 
barcazioni « PENGUIN », nonché i motori a scoppio « FROG » per Modelli di aerei, auto e navi. 
Di queste Ditte estere abbiamo assunto la Rappresentanza esclusiva per FItalia.

Siaino certi che il vostro favore ci compensera degli sforzi da noi fatti per porre a vostra disposizione 
un vasto assortimento di prodotti di perfetta fat tura e della migliore qualitå a prezzi accessibili.

Indirizzatevi con le vostre richieste ai migliori negozi della vostra cittå, presso i quali troverete in ven- 
dita anclie il catalogo generále « RIVAROSSI ».

Tutti i prodotti da noi messi in vendita hanno i PREZZI FISSATI PER LA VENDITA AL PUBBL1CO.

R IVAR O SSI: Officine Miniatura Elettroferroviarie
Soc. Acc. Semplice di A. Rossi - F. Brunner & C. - Via Conciliazione, 74 - COMO

^ 4T U R H °

M O D ELLISTI: ecco il vostro motore!

SUPERTIQRE G .2 0
GLOW-PLUG cc. 2,46 (classe A)

J I  m o l o v é  c h e  s i  d i s t i n g u e  p e v c h é  :

•  II p istone, in le g a  le g g e ra ,  h a  2 fa sce  e lastiche  © H a  un cuscinetto  a  
sfe re  s u ll 'a lb e ro  ·  P e sa  so ltan to  gr. 120 ·  Fornisce una po tenza  di HP. 025  

a  15.500 g ir i . . .é  il mtotcre dci cczmpicni 1

PjgZZO  L 6  3 0 0  *"° Potrete Gcevere 3 stretto giro di posta, richiedendolo alia
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 OLOGNA,  oppure ai seguenti rivenditori :

A E R O M 1C  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 R O P IC C O L A

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

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

M O VO
R IO  G IU 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 IT U R E

— B ibano di C arbon era  (T rev iso ) -  r iven d itore  esclusi-
vista  per T rev iso  e  p rov in cia

— P.za S alerno, 8 -  R om a - con cess. esclus. per I’ U m bria
— V ia  G u id o  G randi, 25 - C rem ona
— C orso  Peschiera , 252 - T orin o  -  con cessionario  esclu -

siv ista  per il P iem onte  e Liguria
— Viale S. M artino, 100 -  Messina - r iv en d itore  S icilia  e

C alabria
— V ia  P. Borselli, 3 - S avona
—  B orgo S. L oren zo , 10 - Firenze - r iv en d itore  esclusiv ista

per la T oscana
— V ia  S. S p ir ito , 14 -  M ilano
— V ia  B arberan i, 22 - V erona  - r iv en d itore  esclusiv ista

per V eron a  e p rov in cia
—  V ia  L epanto , 8 - L ido V enezia  - r iv en d itore  esclusiv ista

per V enezia  e prov in cia
— V ia  S. M am olo , 64 - B ologna - r iv en d itore  esclusiv ista

per Em ilia e R om agna



Volare non ě difficile
Il volo ha un grande fascino, ma appare, di solito, 

ai profani come un mistero. Ed ě il timore del mistero 
che trattiene i pavidi, i deboli, gli irresoluti dell’avvi- 
cinarsi al volo.

Un mistero complicate dalla loutananza degli aero- 
porti dalle Cittå, dalle sentinelle di guardia anche al- 
l ’ ingresso dei campi d'aviazione civili, dalle preoccu- 
pazioni del non conoscere nessuno, del correre il ri- 
schio di spese eccessive per un modesto borsellino, e 
cosi via.

Un mistero grandioso, difeso, dunque, da infinite 
piccole incognite.

Ed ě davvero un mistero, perché ehi lo ha pene- 
trato non ě piú riuscito a liberarsi dal suo fascino. Un 
fascino che conquista uomini e donne, giovani ed an- 
ziani, e tutti li fonde in uh unico grande entusiasmo 
che alimenta di una fiarnma viva la vita usuale.

Per penetrare quel mistero, il mezzo b pifi semplice 
di quanto appaia al profano: basta un colpo di telefono 
alia nostra Redazione dove troverete degli amici che 
vi renderanno facile il cammino per raggiungere la vo- 
stra aspirazione, una fra le piti alte e nobili che si of- 
frano agli uomini — e alle donne —  d’oggi.

Infatti, MODELLISMO ha concluso un accordo 
con una delle piti note scuole di pilotaggio d’ Italia, la 
LAER Guerrini, diretta dall’Asso del volo a vela Mas
simo Guerrini, affinché ai suoi Abbonati siano offerte 
tutte le facilitazioni possibili.

La LAER Guerrini ha la sua flottiglia — alianti e 
apparecchi da turismo dei tipi piů moderní — alFAe- 
roporto dell’Urbe, il quale e collegato alia Cittå da 
un servizio continuo di autobus; le preoccupazioni del 
costo eccessivo svaniscono quando si tenga conto che 
per gli Abbonati di MODELLISMO, oltre lo sconto 
del 10% sulle tariffe, la LAER consente facilitazioni 
di pagamento mensile a coloro che intendono conse- 
guire il Brevetto di Pilota.

Superate le piccole incognite d’ordine pratico, re
sta Faffascinante mistero del volo: un mistero che si 
penetra facilmente sotto una guida sicura e veramente 
esperta, come quella di Massimo Guerrini, che ha dato 
le Ali a centinaia di Piloti italiani.

AMICI DI « MODELLISMO» rivolgetevi alia no
stra Redazione (Piazza Ungheria, n. 1, Roma, Tele
fono 877015) per volare con la LAER GUERRINI.

UN VASTO A SSO RTIM EN TO
Dl P A R T I  S T A C C A T E  P E R  M O D E L L I S T I  N A V A L Í !

SU PPO RTI PER ELICHE 
diam . 30 - 35 - 50 -  60

L 300 350 - 400 - 450
A R R ID A T O I

con  gancio L. 140-180 
senza gancio L. 150-180

SU PFO RTI COMPLETI Dl SK O D O  
ED ELICA BIPALA L. 1800

SN O D I A  SFÉRA per 
m o to r i da 2-4 e 5-10 cc. 
L. 500-600

V O LA N Í in  b r o n z o
per m o to r i da 4 a 10 cc.
L. 800

ELICHE B IP A L E diam . 3 0 -4 0 -5 0 -6 0 -7 0 -8 0  
in b ron zo  L. 300-350-400-450-500-600 

in a llum inio L. 250-300-350-400-450-500

ELICHE TRIPALE in allum inio 
diam . 30- 35- 50- 60

L.|230-280-350-500

BIGOTTE
da m m . 6 cad . L. 20 
da m m . 9 cad . L. 25

A N C O R E  HALL 
da m m . 25- 35- 50 

L. 300-350-450 
A N C O R E  
A M M IR A G L IA T O  

da m m . 25- 35- 50 
L. 250-300-350

BOZZELLI
ad I, 2, 3 fo r i, rispet- 
tiv . L. 45-60-70 cad.

J
1

A E R O M O D E L L I Piazza Salerno, 8 - ROMA
m O D E L L IS T I! A R TIG IA Itl!

E in vendita il nuovissi- 
mo tipo da 100 Watt 
del seghetto che non 
teme confront! :

B revettato co l n. 432 - Reg. 45

Potenza Watt 100 - Voltaggio a richiesta - Profonditå cm. 30 - 
Peso Kg. 4,800

Taglia legiio dolce fino a mm. 30 - Legno duro fino a 
mm. 12 - Metallo fino a mm. 2

seghetto

Leonard!

Banco fuso in ghisa - piatto in alluminio fuso e rettiňcato - 
sospensione completamente in gomma - morse tto porta la
me snodato - corsa della lama regolabile - Sistema brevet

tato di spostamento della lama vibrantě

Inviare per prenotazione L. 1000. II rimanente deii’importo, 
piu spese di irrballaggo e di spedizione, in contrassegno. L. 11.800

Consegna immediata - Garanzia 8 mesi
II foglio descrittivo con le norme per manutenzione ed uso, in věndita a L. 30.

Indirizzare richieste, chiedere precentivi e dettagli scrivendo al

LABORATORIO DI PRECISION L E O N A R D !  
CIRCONVALLAZIONE CASILINA, 8 - Tel. 768707 ■ ROMA
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E M P O R I U M
MILANO - Yia S. Spirito, 5 - MILANO

PITTA SPÉCIALIZZATA 

PER TŘENI MODELLISMO

Listino n. 4

Materiale per la coslruzione di ue ceetralieo di manevra
Trasformatore Monofase per trazione 

Tensione del Primario e periodi a richiesta - Secon- 
dario a 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 25 volt
modello da 25 w a t t .....................................L. 4.000

» » 35 w a t t ......................................» 5.000
» » 50 w a t t ......................................» 6.000
» » 100 w a t t .....................................» 9.000

si garantisce la dissipazione in watt, resa sul 16 v.
Trasformatori Monofasi per usi vari 

Tensione del Primario e periodi 160 volt 
Secondario 15-20 volt, 1 amp. 20 watt L. 2.000
Secondario 20 volt 2 amp. 40 watt . » 3.000

20 volt 3 amp. 60 watt . » 4.500
20 volt 5 amp. 100 watt . » 6.500
20 volt 10 amp. 200 watt . » 8.500

Secondario 12 volt (oppnre 6) 25 watt . » 3.000
12 volt (oppure 6) 50 watt . » 4.000

Commutatori a rotazione per Controller 12 contatti 
- scatto rapido

modello CHIN carico di 2 amp. . . L. 500
modello COMA » » 10 amp. . . » 2.300

Interruttori monofasi, a scatto rapido, fissag-
gio a dado centrale

modello COS ........................................L. 300
INSERITORE di Sovratensione, fissaggio

a dado c e n t r a le ...................................L. 500
Voltmetro per corr. alternata, da incassare 0  50 mm. 

25 volt, fondo s c a l a .............................. L. 2.500
Amperometro per corr. alternata da incassare 0  50 mm. 

modello speciale per uso continnativo 
1 amp. - 3 amp. - 5 amp. fondo scala . . L. 1.900

Lampada al Neon per segnalazione - attacco
Swam - 125/150 volt . . . . . .  L. 350

Lampadine per illiuninazione virola liliput - 12 e 24 volt 
con bulbo in vetro in vari formati e dimensioni

bulbo sferico 0  8 mm....................................L. 150
bulbo cilindrico 0  6 mm................................ » 150
bulbo a piccola goccia 6 mm.......................... » 250

Dette, colorate (rosso * verde - azzurro) Lire 50 in piú. 
Portalampade per lampadine liliput . . . L. 50
VASTO ASSORTIM ENTO  di : Cavetti rame per collega- 
menti, ricoperti in vipla colori vari. —  Tubetti isolanti in 
resite. —  Filo rame per avvolgimento. —  Tondini ferro 

dolce per nuclei 0  5 -6  m m .
Per ogni vostra esigenza interpellated, che possiamo soddi- 

sfarvi con materiale di primissima qualita.

DISEGN0 completo in tutti i dettagli, per 
la costruzione di una graziosa stazion- 
cina modello « Montemauro », completo 
di dettagliatissime istruzioni per il mon- 
taggio ..................................................L. 600

Listino n. 5
SCAT0LA DI MONTAGGIO, per la costru

zione di una locomotiva 691 in scart. 0 
(32 mm.) completa di tender, motore elet- 
trico e di tutte le necessarie parti metal- 
liclie .......................................................L. 25.000

Della locomotiva 691 vendiamo ariclie separatamente ogni sin- 
golo elemento. A titolo informativo elenchiamo alcuni de- 
gli articoli sempře disponibili.

mod. 2029 - FIANCATA TELAI0, sinistra 
e destra, in robusta lamiera di ferro giå fo- 
rata e provvista di bussole in bronzo, la
c o p p i a .......................................................

mod. 1 - PARTE ANTER. GIUNZI0NE 
FIANCATE, in fusione, con i fori giå filet- 
tati e completo di viti adatte . . . .  

mod. 2 - SUPPORTO ANTERI0RE IN 
FUSIONE, con passerella zigrinata e por
talampade per f a n a l i ..............................

mod. 30 - ruote motrici 0  42 mm. in fusione
con razze ed eccentrico, cad........................

mod. 1001 - ALBERO D’ASSE per ruote 
motrici, completo di ranelle e dado di bloc-
caggio cad. . . ...................................

mod. 1031 - ALBERO D’ASSE, completo di 
ingranaggio a 32 denti e di ranelle e dadi
di bloccaggio cad.........................................

GRUPPO BIELLISMO, completo di bielle, 
slitte, supporto, testa croce, manovelle, 
perni, ecc... sinistro e destro, la coppia .

MOTORE ELETTRICO, corr. alternata da 
10 a 22 volt, potentissimo e perfetto, in 
tutti i suoi particolari, completo di sup
porto a sbalzo, 2 cuscinetti a sfere, vite 
senza fine a 3 principi, pronto all’uso . 

PASSERELLE, sinistra e destra, complete 
di raccordo per cilindro, pompa, iniettore,
serbatoio d’aria, la c o p p i a ....................

CALDAIA in ottone, completa di anello an- 
teriore e di fondello apribile a cerniera,
completo di volantino ecc.........................

mod. 3003 - CARRELLO a 2 assi, 4 ruote, 
per tender senza gancio . . . . . .

L. 1

>» 400

» 450

» 200

» 110

» 650

» 3.000

» 7.000

» 1.100

>. 1.800

» 530

Non si eseguono ordini senza anticipo. H saldo in contrassegno. Le spedizioni sono di regola effettuate a mezzo pacchi postáli. Per i pacchi
La merce ě venduta franco Milano, imballo al costo. ingombranti, il Cliente é pregato di precisare il nominativo di uno
I prezzi segna ti, causa le continue oscillazioni del mercato me talii, sono spedizioni ere di sua fiducia.

prezzi informativi e suscettibili di variazioni. | Nel chiedere informazioni si prega unire Lire 30 in francobolli.
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É 1’uDÍca Rivisa del genere 
che esista in  Europa :

La R iv ista  del Giocattolo
Si pubblica in tre lingue, 
trimestralmente e contiene 
un repertorio completo di 
tutti i nuovi giocattoli cbe 
vengono lanciati in tutto il 
mondo.

La R iv ista  del Giocattolo
ě riccamente illustrata a co- 
lori e presenta in ogni nu
mero una speciale sezione in 
cui sono illustrati i cosidetti 
giocattoli scientific!, insieme 
a modelli con relativi di- 
segni in scala e scbemi oo- 
struttivi.

La R iv ista  del Giocattolo
ě la Rivista di tutti gli ap
passionato di tecnica e di 
nuove invenzioni.

Ogni nu m ero : Lire 300 
A bbon am en to  annuo : Lire 900

Per ogni informazione scrivete alla

"R ivista  del Giocattolo"
V IA  C ERVA, 23 - MILANO

A ER O M O D ELLISTI
A U TO M O D E LLIS T I
N A V IM O D E L L IS T I
TRENOMODELLISTI

AVIOMIAIIMA
COSMO

M o d e llis m o  J Æ S - . 3 2 S S . R . L.
esclusivam ente a  v o i.

Mnrfpllkmn Ti mantiene alIT IU U C IIIO IIIU  corrente (ii tutte Modelli di aerei
le n ov itá  m odellistiche del m on d o , grazie 
alla sua ottim a rete di corrispondenti e

Modelli di navi
di co llaborator!. Modelli di treni

A b b o n a n d o v i Modelli di auto
—  Ci consentirete di m ig liorare  ancora la  quantitå  e la 

qualitå  del contenuto.
e tutti i loro accessori

—  A cquisterete la rivista ad un  prezzo notevolm ente in fe-
r io r e ; 12 n um eri a L . 25Ó =  L , 3 .000 . R isp arm io  netto 
d i L . 500 .

★

S e rv iz io  a s s is te n z a—  R iceverete la rivista con  notevole anticipo rispetto alle
ed icole.

—  Sarete eerti di n on  pcrdere nessun num ero della collezione. R 1 V  A  R  0  S  S  1
—  R iceverete la riv ista  non  per un anno, m a per 12 o  6 it-

n um eri.
—  E  sopratutto, c i aiuterete nel n on  la c ile  com pito  di svi- 

lupparc, potenziare e d ivulgare il  m o d e llism o ! La migliore produzione ita- 
liana ed estera — Richiedete

A h h n n a t ø v i  1 L’ abbonam ento a 12 n um . costa L . 2500 ; 
m J U U lIC llO V I ■ a g  n u m . L . 1300. E ffettuate le  rim esse 

a m ezzo vaglia indirizzando a :

il nostro listino illustrato in- 
viando L. 100 in francobolli

E d izio n i M o d e llis m o Roma-V ia S. Basilio, 4 9 /a

Piazza  U ngheria, 1 - R om a Tel. 43.805

10 oredi facilissima costruzione - maneggevole - adatto anche per i principianti per motori 
di 5 o 6 cm 3

IL M1GLI0R ACROBATICO D’ EDROPA 
IMBATTUTO IN CAMPO INTERNAZIONALE

ERTIFvIlVE
P I E R O  G I E S I

VINC1TORE A l·. G R A N  P R E M  1 0  D l  L I O N E  

G IO R N A T E  A E R O M .  A M B R O S IA N E  

COPPA M I N I S T E R O  D E L L A  D I F E S A  

T R O F E O  C A R L O  D E L  P R E T E

TAVOLA COSTRUTTIVA IN  G R A N D E Z Z A  N A T U R A L E  CON  
T U T T E  LE N O R M E  C O S T R U T T I V E

IN V IA N D O  V A C U A  Dl LIRE 300 A : PIERO GNESI P I A Z Z A  S .  G I U S E P P E ,  3 P I S A
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