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II modello in scala della Ferrari 2000 «Campione del Mondo 1952 e 1953» funzionante con motore a scoppio

Ě com pletam ente c o s tru ito  in lega leggera pressofusa ed azionato da 

famoso m otore ad incandescenza SUPERTIGRE G. 20 Speed/auto

Ě alla portata di tutti ed entusiasma per le sue doti di velocitå e regolaritå

•

La piu moderna tecnica costruttiva permette la intercam- 

biabilitå degli elementi e vi offre la possibilitå 

di completare la macchina con le 

vostre mani, celermente e

con poca spesa

La MOVOSPRINT ě prodotta nel tipo

STANDARD -  completa ma senza il 
m otore............................. Lire 9.000

S P O R T  - con motore e pronta per il 
funzionamento Lire 22.000

K I T  - in tutti gli elementi separati 
per il m ontaggio secondo lis tin o

Richiedete il listino prezzi Movosprint che si spedisce GRATUITAMENTE

In vendita in tutti i migliori negozi italiani del ramo o in fabbrica

Μ O V O
V IA  S A N T O  S P IR IT O  Μ- .  M I L A N O  - T E L E F O N O  7 0 0 . 6 6 6

c Æ t t t n i L i o i t e  !

IL 25 APR ÍLE 1954, A L L ’AUTODROMO Dl MONZA, UNA 
GARA RISERVATA A LLE  « M O V O S P R I N T »  PREMIERA IL 

VINCITORE CON 50,000 LIRE indivisibili



UN RIUSCITO MODELLO AZIONATO
DAL JETEX 100

MI G IS
SCATOLA COMPLET A, comprendente : disegno dettagliatissimo in 2 tavole - Jetex 100 - Sei ca- 

riche «red spot» - Scatola micce - Guarnizioni e retina - Supporto per Jetex - Tavolette e
listelli balsa Solarbo - Copertura in jap-tissue argento - Collante - Solvente . . L. 3.200

piú spese postáli

DETTA CON J E T M A S T E R .................................................................................................L. 4.000
piú spese postáli

TUBO D’AUMENTO SPINTA per detto modello.....................................................................L. 500
piú spese postáli

IL SOLO D I S E G N O .................................................................................................................L. 350
piu spese postáli

DISEGNO MODELLO STAT ICO MIG 1 5 .............................................................................L. 100
piú spese postáli

1UÍI VÍT Λ ’ \ ΓΤΠΜΠ Π P111QT] Γ Η P · d is e g n o  Fe r r a r i  3000 e  l a n c ia  t ip o  c a r r e r a
IVU I 1111 il tlUlHUl/LilLI j l  Itni I (con vista in pianta, profilo, anteriore e posteriore)

ΛΊΤΕΛΖΙΟΧΚ! SI ACCKTTAXO OKDIXAZIOM SOLAMEXTE SE ACCOMPA- 
GXATE ALMEAO DALLY MET A’ DILL' I.MPOKTO DELLA MERGE RI GUI ESTA.
I YERSA M EA il DERHOAO ESSER E8EGITTI ESGLl SIVAMEATE GOA YAGLIA 
POSTALE O PPIR E  GOA ASSEGAO RAAGARIO LA LETTERA RAGGOMAA- 
DATA. IL RESTAATE E LE SPESE POSTÁLI SARAAAO ADDER1TATE GOATRO 
ASSEGAO. AOX SI RISPOADE DI PAGAMEAT1 ESEG U T1 IA ALTRO MODO.

II Gntalogo illustralo '1\ pagine \ iene spedito (racroinanclaf») eonlro invio di vaglia
postale di L. 180 -  oppure eontro assegno (raceomandato) di L. 220

CARLO MALLIA TABONE - Via Flaminia 213 - ROMA tel. 390385



AEROMODELLI - P.zza Salerno S Roma
SERIE MODELU CIGIITALIA 

κ ο νχτΑ  ASSOLUTE

RADIOCOMANDO MOD. CIGIITALIA RT 52/3
Ricevente ad onde ultracorte. Dimensioni 7x4x4 cm. 
Trasm ittente 30 Me. Peso circa 350 g. Tre tipi diversi.
C o m p l e t e ................................................................L. 46.000

F. 84 Thunderjet ........................................... » 300
S.A.I. Ambrosini < Sagittario» ....................................... > 350
Grumman F. 9 P a n t h e r ................................................» 600
SAI Ambrosini « Freccia» ................................................» 350
Fiat G - 8 0 ......................................................................... > 300
Vampiro . .   » 150
Mig. 1 9 .................................................................................. » 300
Messerschmitt 163.................................................................» 350

A ssortim en to  d i m o tori Jetex  d a  50 a 3 5 0  
La produzione delle Ditte:

S aturno  (m o to r i)  - A e ro p icco la  d i Torino - A erom ode lii 
d i C rem ona - S o la ria  d i M ila n o  - Rivarossi ( tre n i)  - F le i- 
schmann (tre n i)  ·  sono in ve n d ita  presso la nostra D itta  

A C C O M  P A G  X  A R E  L E  O R D I X A Z I O X I  C O X  V A C U A

T R E N I E L E T T R IC I IN  M IN IA T U R A  
ED ACC ESSO RI PER M O D E L L IS T  1

Scartamento HO — 16.5 mm.

Modello di locomotore lipo GR 424 delle Ferrovie dello Slalo. 
Motore di alto rendimento montato su slere. Trasmissione a vile senza 
line in carter racchiuso a bagno d’olio. Fabbricato nelle edizioni:

Le 424. iunzionamento 6 -IB Volts C. A. su 3 rotaie 
al p u b b lic o ................................................ L. 11.500
Le 424/R Iunzionamento 4-12 Volts C.U. su 2 rotaie 
al p u b b lic o ................................................ L. 8.500

SM 424 scatola di montaggia lunzionamenlo 4-12 Volts 
C.C. su 2 rotaie - al pubblico . L. 6.800

R ich iedete  nei m ig lio r i negozi il nostro  ca ta logo generate  
oppure  inv ia te  vag lia  di L  2 5 0  d ire tta m e n te  a :

$ + . A . - V ia  C o n c iliaz io ne , 7 4  - Com o
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modello

M O D E L L I S M O
p a s s i o n e ; i n c o m r r e s a

Vorremmo conoscere i le tto ri di Mo- 
dellismo: tu tti, uno per uno; vorrem m o 
sentire cosa pensano deU’aerom odelli- 
smo, del navimodellismo, della nostra 
passione, insomma.

Hanno definito il navim odellism o un 
divertim ento per chi sta  al m are, l’auto- 
modellismo una specie di preparazione 
professionale per quei pochi operai di 
quelle poche ditte, che li sovvenzionano; 
il trenim odellism o un modo, come un 
altro, di far spendere quattrin i alla gen
te che ne ha; in ultimo, hanno rise r-  
vato per Taeromodellismo la  qualifica, 
un po’ vaga, di sport, anzi, di pseudo
sport. Ně possiamo dar loro torto. Si, 
ě vero: Tautomodellismo non ě per tu tti, 
il navim odellism o si pratica solo dove 
esiste uno specchio d’acqua, il tren im o
dellismo assorbe denaro, I’aerom odel- 
lismo ě mezzo sport e mezzo buffonata. 
Potrem m o continuare, ma sarem m o co- 
stretfi a chiudere con la negazione del 
modellismo.

Ci viene in m ente la risposta che quel 
tale, pezzo grosso di quel ta le paese, 
come dice Taneddoto, dette ad un a u 
tore di commediucole, che gli aveva 
m andato due b iglietti per la prim a 
rappresenazione di una sua opera « per 
lui e per un suo amico, ammesso che 
ne avesse uno »; al che, quel ta le pezzo 
grosso rispose che non potendo in terve- 
n ire  alia prim a, avrebbe acquistato  i 
biglietti per una replica, « se ce ne fosse 
s ta ta  una ».

Noi non replichiam o: il discorso che 
avevam o intrapreso, finisce nella nega
zione del modellismo. Domani, nella no
stra  passeggiata domenicale, in un cam - 
po di periferia , ci im batterem o in un 
aerom odellista; perchě non se ne va con 
una ragazza, in carnascialesche scam pa- 
gnate, perchě spreca denaro e tempo,

m alvisto da chi gli passa vicino, quasi 
bandito  da una societa che lo considera, 
se non pazzo, maniaco? E quei risolini 
ironici che accom pagnano i m ovim enti 
di quel tizio, che, con l’acqua a mezza 
gam ba, m ette a punto il modello di una 
na've?

Parlavam o a ll’inizio di passione. Da 
m olti ě considerata una m ania; chi l’ha 
provata la chiam a passione; nel peggiore 
dei casi, ě una m ania privilegio di pochi.

Amici: perdonateci lo sconclusionato 
discorso; si, il modellismo vive, non puö 
essere negato, in  qualsiasi form a si m a
nifesto; pero, riconoscete, non siamo 
molti, noi m odellisti, ně popolari. Ed ě 
colpa nostra.

P iu  volte si ě discusso se il m odelli
smo (1'aeromodellismo e il navim odelli
smo in particolare) fosse, p iu  o meno, 
sport; piu volte si ě risposto afferm a- 
tivam ente. Vogliamo am m etterlo  anche 
noi, m a non vogliamo un  aerom odelli- 
smo, sport ignoto. Troppo vivo ě il r i-  
cordo di una gara autom odellistica ro- 
m ana, in cui abbiam o avuto modo di 
apprezzare l’in teressam ento del pubblico 
verso il nostro sport, la com prensione 
degli estranei verso la nostra  passione. 
Da ogni parte  d ’lta lia  giungono reso- 
conti di gare, tu tte  circondate da folto 
pubblico, che suscitano l ’unanim e con- 
senso.

Se si conosce, il m odellismo si ap- 
prezza; da gioco, da pseudo-sport, diven- 
ta  una cosa seria, un motivo di vita; 
e con la popolaritå, il benessere.

Ragazzi, aniam oci; M odellismo  ě il 
legame che unisce gli aerom ódellisti ai 
trenim odellisti, i navim odellisti agli au- 
tom odellisti.

Facciamoci conoscere.

MARIO GIALANELLA

Il gruppo dei primi classificati alia recente mostra dcll’Associazione Modellistica Navale 
Romana con i loro modelli. Da sinistra a destra: Bellabarba, Leonetti, Ciresi e Coda
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UN OTTIMO SCHEMA DI RICEVENTE 
PER MODELEI RADIO COMANDATI

di RENATO CASSINIS

II circuito descritto  nel p resente a r- 
xicolo ě il r isu lta to  di circa un  anno di 
stud i ed esperim enti sul radio comando.

P raticam ente le difficoltå che incon- 
tran o  i m odellisti ita lian i per costruire 
un  radio-com ando, sono principalm ente 
dovute alia im possibilitå di trovare  in 
I ta l ia  le valvole speciali RK 61 o X FG 1, 
sia i relay  speciali molto sensibili.

A ltra cosa di cui bisogna tener conto 
ě che queste valvole adoperate nei cir- 
cuiti norm ali hanno una d u ra ta  molto 
breve.

Non ě stato possibile fare un circuito 
senza valvola speciale, ma si ě potuta 
adcperarla  in modo da poter p ro lungare 
la sua du ra ta  il p iu  possibile. AI posto 
di un  relay  speciale si ě potuto adoperar- 
ne uno qualsiasi, purchě piccolo e con 
buoni contatti. avendogli rifa tto  l’avvol- 
gim ento con filo d a  0,05 fino ad una r e 
sistenza di circa 4000 ohm. P er o ttenere 
questo si ě utilizzata una seconda v a l
vola con azione am pliatrice, di modo che, 
faeendo circolare nella RK 61 una cor- 
ren te  di soli 0,6 mA (al posto di 1,4 mA 
d ei circu iti norm ali) si pub avere sulla 
seconda valvola, quando la corrente d e l
la prim a vada a zero in ricezione di se- 
gnale, una variazicne da 0 a 7 mA circa.

E’ facilm ente com prensibile come, con 
una cosi grande variazione di corrente, 
qualsiasi re lay  abbastanza sensibile sia 
capace di a t tra rre  l’ancoretta. in modo 
ta le  che nessuna vibrazione o colpo pos- 
sa d a r  luogo a contatti indesiderati.

E ’ s ta ta  adoperata  come seconda v a l
vola una 3Q4 o una 3S4 o una equi- 
valente.

Descrizione del circuito:
T agliare una basetta  di p lexigas dello 

spessore di 3mm. circa della lunghezza 
d i 9 cm. e della larghezza di 4,5 cm. P ra - 
ticare due fori per il fissaggio degli zoe- 
coli delle valvole, due per il fissaggio 
della bobina principale, e uno per la

presa d ’an tenna (per 1c . quote rife rirs i 
al disegno n. 2. Per i fori di fissaggio del 
relay  regolarsi secondo quello che si a- 
dopera). Nella parte  supediore della ba- 
se tta  verrå  m ontata la bobina, gli zoc- 
coli· delle valvole e il relay; nella infe- 
rio re  le resistenze, i condensatori, l’im - 
pedenza.

F are  una bobina di otto spire di filo 
di ram e argentato  da 1,5 mm. del d ia- 
m etro di 25 mm. e fissarla negli appo- 
siti fori dove si saranno prim a r ib a ttu - 
ti 2 term inal! a linguetta. Sistem are lo 
zoccoletto della RK 61 solo a pressione, 
quello della 3S4 con due v iti con dado e 
il relay con le sue v iti sulla basetta.

F ila tu ra :
F ra i due capi della bobina fissare gli 

estrem i di un condensatore variabile da 
30 pf (com pensatore concentrico P hilips).

Da un capo della bobina pa rtirá  un 
condensatore da 47 pf che andrå  al p r i
mo piedino della RK 61; dall’altro  capo 
un condensatore da 100 pf andrå al te r-  
zo piedino.

I piedini 2 e 4 sono del negativo e po- 
sitivo del filam ento e saranno congiunti 
con i piedini 1 e 7 negativo e 5 positivo 
della seconda valvola: da qui andranno 
alla b a tte ria  da 1,5 V. D al prim o piedi
no della RK 61, corrispondente alia 
placca, p a rtirå  un capo dell’im pedenza 
(circa 50 spire di filo da 0.2 su un  cilin- 
dretto  di plexigas di 5 m m .). L ’altro  ca
po con una resistenza da 5000 ohm andrå 
al positivo della anodica, previo inseri- 
m ento di un  potenziom etro da 50.000 
ohm. Il terzo  piedino (griglia) della 
RK 61 sarå collegato con una resistenza 
da 3 m egaohm  che andrå alla massa o 
negativo comune.

A ll’uscita dell’im pedenza ove abbiamo 
fissato il capo della resistenza da 5000 
ohm, fissiam o i capi di 2 condensatori, 
uno da 5.000 pf l’altro  da 10.000 pf, che 
andranho: quello da 5.000 alla griglia

della seconda valvola (piedino n. 3) quel
lo da 10.000 a m assa o negativo comune. 
D alla placca della seconda valvola (p ie
dino 2 o 6 ind ifferentem ente) un filo va 
d irettam en te al relay , e da questo va 
d ire ttam en te  a l positivo dell’anodica 
senza inserim ento di potenziom etro. I 
piedini 2 e 4 della seconda valvola van- 
no collegati fra  di loro. La presa di an 
tenna ě fatta  con 3 spire di filo di ram e 
argentato da 1 mm. isolato con tu b i ster
ling, i cui capi da una parte  vanno fis- 
sati ad un te rm inale  d a ll’a ltra  alla 
massa.

Come batterie  vanno adoperate per la 
anodica 2 da 30 V. per apparecchi acu- 
stici in serie (60 V .); per il filam ento 
1 torciottb  da 1,5 V. Il negativo va a 
m assa in  comune.

A Roma un gruppetto di appassionati e valenti aeromodellisti si e dedirato ai radiocomandi. A fianco del titolo la ricevente realizzata 
da Cassinis e descritta in queste pagine. In  basso a sinistra: La pattuglia dei «radiologhi». Da sinistra a destra: Mazzolini, Tortora, Coda 
e Cassinis. A destra: Sopra: Cassinis mentre sta pilotando il suo modello. Sotto: Mazzolini presenta l’impianto radio del suo modello
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Funzionam ento:
Collegare il negativo comune, a ttra - 

verso un  in te rru tto re  .a pallina, con i 
p iedini 1 e 6 della seconda valvola (e 
quindi col 4 della RK 61); collegare il 
positivo 1,5 V. cól piedino 5 della 3S4 
(quindi col 2 della RK 61).

Collegare il positivo 60 V. con due fi
ll; uno che. a ttraverso  un  m illiam pero- 
m etro, vada ad un potenziom etro da 
50.000 ohm e successivam ente alia resi
stenza da 5.000; 1’altro  d irettam ente al 
relay.

M ettere l’in te rru tto re  in posizione ac- 
ceso dopo essersi assicurati che il po ten 
ziom etro sia tu tto  inserito; il m illiam - 
perom etro  segnera circa 0,6 mA, se se-

gnasse di měno, regolare il potenziom e
tro fino a 0,6 mA. G irare il condensa- 
tore variabile fino ad o ttenere una buo- 
na superigenerazione ed accordare la 
trasm itten te . Ad ogni em issione di se- 
gnale il m illiam perom etro andrå a 0 ed 
il relay  a t tra rrå  l’ancoretta.

P er verificare la corrente della se
conda valvola, inserire un m illiam pero
m etro fra il relay  ed il positivo dell’a- 
nodica; ad ogni em issione di segnale la 
lancetta si sposterá da 0 a 7 mA circa.

Come trasm itten te  ottimo il circuito 
descritto  da T ortora nel n. 36 di questa 
riv ista  e ottim o il suo articolo nel nu
mero successivo sulla m essa a punto fra 
trasm itten te  e ricevente e a questi ri-

m ando l’attenzione dei m odellisti meno 
esperti. Ed ora al lavoro e buona fortuna!

M ateriali:
1 XFG I o RK61 - 1 condensatore v a 

riabile da 30 pf (com pensatore concen- 
trico Philips) -  1 condensatore da 47 pf 
e uno da 100 pf, uno da 10.000 pf e 1 
da 5.000 pf (i piu piccoli possibile) -  una" 
resistenza da 3 m egaohm  - 1 zoccolo per 
valvola m in ia tu ra  - 1 zoccolo per valvo
la subm iniatura -  1 resistenza da 5.000 
ohm - 1 relay  da 4000 ohm - 3 term inal! 
a linguetta - 2 v iti con dado da 2 mm. - 
1 m etro di filo ram e argentato  da mm. 1,5 
-  30 cm. ram e argentato  da  mm. 1 - 5 0  
cm. sterling  da mm. 1.

RENATO CASSINIS
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U N  M O D E L L O  V E L E G G I A T O R E  A - 2

I L  “ C  I E O

Il modello che mi accingo a p resen tar- 
vi su  queste pagine, racchiude tu tta  la 
esperienza acquisita nella m ia lunga e 
sia p u r m odesta a ttiv itå  d i veleggiatori- 
sta. Scevro dalT in trattenerv i su una a r-  
gom entazione tecnica, la seguente de- 
scrizione dovrå in tendersi quindi come 
personale opinione sul veleggiatore 
cd iem o.

Di linee d iventate oggi ortodosse (in - 
tendo lunga fusoliera con relativo  forte 
braccio fra  ala e tim one; ala con allun- 
gam ento piuttosto pronunciato), questo 
tipo d i modello s’e ra  form ato nella mia 
m ente fin  dalla  istituzione della nuova 
form ula F A .I. per veleggiatori. Vale a 
dire, la Nordica A. 2.

Purtroppo  l ’attaccam ento alle vecehie 
linee e quelle poco estetiche cui dovevo 
rico rrere  per la  nuova realizzazione, mi 
portarono a progettare e costru ire un 
modello dai clašsici 27 dm 2 di velatu ra 
alare e 7 dm 2 ai tim oni con opportuno 
braccio di leva. Con ta le  modello parteci- 
pai negli anni a seguire ad alcune com - 
petizioni, classificandom i piú o meno 
onorevolm ente.

A l Conoorso Nazionale del ’51 e so- 
p ra tu tto  nelle successive gare, m i con- 
vinsi che, per d istaccarsi dai comuni 
tem pi di volo, bisognava com inciare 
daccapo e rico rrere  il p iú  che possibile 
a quelle fusoliere a b a s to n e » poco ac- 
cettabili a ll’occhio.

Cosi di ritcrno  da M ilano, ove avevo 
partecipato alla « Lam berto R o ss i», 
b u tta i giú il progetto del modello c h e . 
vi presento, riprom ettendom i di rag - 
g iungere i seguenti scopi:

1) S tab ilita  intorno ai 3 assi e so- 
p ra tu tto  lungo quello longitudinale. (Il 
tu tto  reso  necessario per l’ottenim ento di 
una buona salita sotto traino e, di lo
gica, per lo sfru ttam ento  massimo del 
cavo del tra ino );

2) Realizzazione di una cellula alare 
perfe tta  ed efficiente aerodinam icam en- 
te e priva délla  benchě m inim a sver- 
golatura;

3) Adozione di una fusoliera in to r
no ai 130 cm. di lunghezza, onde poter 
raggiui.^ere l’agognato aum ento di su- 
perficie alare con sensibile riduzione del 
carico per dm 2;

4) L ’uso di un profilo portan te  in 
coda.

Non m i dilungo ad elencarvi come sia 
riuscito  a raggiungere questi scopi; le v i
ste d’insiem e del modello, qualche par- 
tico lare nella descrizione e... un pizzico 
d i vostra buona volontå, possono re n 
dervi tu tto  chiaro.

In iziata  la costruzione in  maggio, ov- 
vero nel pieno svolgersi del calendario 
agonistico nazionale, il  modello non po
te  essere u ltim ato  che nei prim i di ago
sto, perm ettendom i, con vivo ram m ari- 
co, la partecipazicne ad una sola gara: 
la  p rim a edizione della « Coppa Aero 
Club Genova ». A  puro titolo d i cronaca 
d irö  che in detta  gara il modello si clas- 
sificava terzo su 26 classificati. Non 
vorrei essere tacciato di superbia soste-

DA L A N T E R N A , ,
d i  G I U S E P P E  B O T T A R O

nendo che l’alloro d i una afferm azione 
mi fu reso im possibile solam ente per- 
chě, il modello centrato  per la prim a 
volta quel m attino  (m ale, si! ma le con- 
dizioni atm osferiche nel Genovese non 
a vevano perm esso diversam ente), aveva 
presentato  inconvenient! nel particolare 
di sgancio.

A nnullati questi d ifettucoli, quasi 
sem pře presen ti alla p rim a sortita per 
le prove d i centraggio, ho potuto notáre 
che il modello rispondeva p ienam ente a 
quanto riprom essom i.

Ed eccoci ai tem pi di volo. Non ci si 
aspetti, ora, di leggere « cose fan tasio
se », poichě ě m ia buona ab itud ine usa- 
re micce assai efficaci e dalla  du ra ta  li- 
m itata. A l pignolissimo dirö  che il m o
dello, in assoluta m ancanza di term iche 
e condizioni atm osferiche favorevoli, 
tocca ccn 100 m. di cavo facilm ente i 
quattro  m inuti.

Senza l ’uso d i « paroloni altisonant! » 
m i auguro cosi di aver illustrato  le pos- 
sibilitå d i questo veleggiatore e le sod- 
disfazioni che potrebbe dare al suo e- 
ven tuale costru ttore.

Mio m algrado non ho altro da dire su 
questa realizzazione se non il fatto  che 
iscritto a l Concorso Nazionale 1952, non 
ha potuto parteciparv i a causa della ri-  
saputa posticipazione e della m ia im- 
possibilitå di r inv iare  con la medesima 
« faciloneria » le ferie. Come conseguen- 
za, un anno di preparazione sciupato 
(con sottointese spesuccie), un  anno di 
speranze sfum ate e handicappata parte - 
cipazione della squadra genovese fin 
dalla partenza.

Infine una dovuta spiegazione. Da buon 
genovese, anche se solo di acquisto (é 
vero, amici baresi?). ho creduto  dare al 
modello il norne « Cieii da L anterna ».

« Cieii d a  L an terna » ě quel fascio di 
luce che i fa ri nottetem po em anano per 
rendere m eno periglioso il com pito dei 
naviganti. Ponete di fianco la  m ia fuso
lie ra  e... non vi sem bra di scorgere in 
essa quel bagliore che si spinge oltre m i
sura sul m are? A me fa quell’effetto! 
C iö per accontentare an ticipatam ente 
quanti, con certa  curiositå, sui cam pi di 
gara chiedono a noi genovesi origine e 
significato dei nom iciattoli figu ran ti sui 
nostri m odelli,

DATI CARATTERISTICI —  A pertura 
alare; mm. 1950; corda m ax: mm. 155; 
corda m in. mm. 85; corda m edia: 
mm. 120; lunghezza fuori tu tto : mm. 1290; 
ap e rtu ra  p iano orizzontale: mm. 600; 
corda m ax. piano orizzontale: mm. 100; 
superficie alare: dm 2 28,61; superficie 
piano orizzontale: dm2 5,35; superficie 
to tale: dm 2 33,96; diedro alare: mm. 150; 
allungam ento alare: 12,6; peso totale: 
gr. 460; carico totale: g r/d m 2 13,25; rap 
porto S a /S c  =  5,34.

DATI COSTRUTTIVI — La realizza
zione del mio veleggiatore non presenta 
notevoli d ifficoltå. La sua costruzione, 
in fatti, essendo p riva di « virtuosism i 
p é rso n a li», ě accessibile a qualsiasi 
aerom odellista.

FUSOLIERA —  Questo organo åssol- 
ve appieno il compito di « tra i t  d’union » 
fra  ala e tim one, dim ostrando una piu 
che sufficiente rig id ita torsionale. (Usa- 
ta  a m o’ di clava, potrebbe sgom entare 
qualsiasi vostro nem ico!). La sua ossa- 
tu ra  consiste in  un  volgarissim o tra lic- 
cio in  listelli di balsa 3 X 3 ,  sia per i 
corren ti che per i traversin i, sostitu iti 
questi u ltim i nella parte  anteriore, per 
lå tenu ta del pattino , da com uni o rd in a
te  in com pensate da mm. 1,5 alleggerite. 
La prim a o rd inata successiva al musone
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e quellu pcrta  baionetta (in dural da 
mm. 1,5) sono in com pensato di betulla 
da mm. 2,5 a 5 strati.

II pattino ě in  com pensato da 2,5, e si 
estende fino al muso, per rendere pos- 
sibile e sicuro l ’incollaggio dei 2 pezzi 
form anti il musone.

Questo ě in  balsa duro. U na volta 
sbožzato nelle due viste andrå scavato 
per perm ettere la colata dei 130 gr. di 
piombo form anti la zavorra fissa. P rim a 
di attaccarlo  e rifin irlo  sul modello ě 
peró consigliabile im pannellare il tra lic- 
cio. Questa operazione che va fa tta  con 
attenzione e buona volontå, ha lo scopo 
di rendere piu maneggevole e sicura 
sotto le dita la fusoliera. Dopodichě si 
procede a ll’incollaggio della p iastrina  di 
coda (in  com pensato da 1 mm.), base del 
piano orizzontale, e alia sistemazione del 
raccordo ala-fusoliera. Facile a realiz- 
zarsi, consiste in un  « centinone » a fo r
m a di profilo piano convesso, in com
pensato da 1,5, appoggiantesi sul tralic- 
cio, in quel punto rettilineo. Im pannella- 
to anche questo, la  fusoliera puo dirsi 
ultim ata. Non bisognerå che scartave- 
tra r la  (per gradi e con carta sem pře piu 
fine) e verniciarla.

ALA — Essendo 1’organo piu im por- 
tan te  per quanto riguardo l ’efficienza 
aerodinam ica. sarå bene spendere nella 
sua costruzione qualche ora di piu.

A pianta rettangolare con rastrem a- 
zione ellittica, ogni semiala ě form ata 
da una serie di 32 centine, disposte a 3 
cm. l’una dall’altra.

Ancora una volta ci rivolgiamo agli amici di Mo- 
dellismo per invitarli a collaborare alia nostra e 
loro rivista. In particolar modo ai navimodellisti, 
automodellisti e fermodellisti. Abbiamo ricevuto la- 

mentele per lo scarso spazio loro dedicato, ma essi 
non si rendono conto che ciö é dovuto non alia nostra 

cattiva volontå, ma proprio al loro assenteismo.

Mandated materiale quindi e noi lo pubbli- 
cheremo.

Ricordiamo che le foto devono  essere su ca rta  

lu c ida .

Il profilo ě il NACA 6412. Ho credu- 
to  opportuno usare questo profilo per 
non incorrere in problem i stru turali. 
Esso infatti, oltre ad avere un buon 
ccefficiente di portanza, perm ette, dato 
lo spessore, 1’uso di un solido longhero- 
ne. Logico lo sccpo: evitare pericolose 
flessioni delle ali sotto traino, con con- 
seguente scasso.

Il profilo ě calettato a ■+■ 3", e all’at- 
tacco varia  gradualm ente in piano con
vesso. La medesima cosa avviene alia 
estrem itå alare, ove si svclge geom etri- 
cam ente in biconvesso asim m etrico. con 
incidenza sul term inale di — 2".

Il disegno vi då con precisione le d i
mension! dei vari m aterial! occorrenti. 
Non é -m a i troppo ricordare, ad ogni 
modo, che l’ala ě costruita tctalm ente in 
balsa, fatta  eccezione per il longherone, 
in misto balsa-pioppo.

Le centine sono in balsa da 1,5; in 
compensato quelle alia radíce. Bordo di 
en tra ta än 5 X 5 di spigolo. Bordo di u- 
scita in 4 X 12. Il longherone ě di tipo 
a « cassone». Form ato da due listelli 
4 X 4  di pioppo con solette in tranciato  
di pioppo da 1 |imm. Sul davanti e balsa, 
sem pře d a  1 mm., posteriorm ente, por
ta all’attacco la cassetta per l’ancorag- 
gic della baionetta. L 'estrem itå e la r a 
díce alare sono im pannellate in balsa da 
1,5. ,Per finire, diedro alare sem plice di 9 ’.

IMPENNAGGIO VERTICALS — Co
struzione semplicissima, totalm ente in 
balsa.

S tru ttu ra lm en te : bordo di en tra ta  in 
3 X 3 ;  bordo di uscita 2,5 X 10; longhe
rone in 3 X 5; centine da 1,5. Va incol- 
lato sulla fusoliera per mezzo della cen- 
tina base e del longherone che si spinge 
fino a poggiare sull’ordinata.

IMPENNAGGIO ORIZZONTALE — 
Nulla di particolare. Di realizzazione u- 
guale al verticale, ha s tru ttu ra  compo- 
sta da un bordo d’attacco in 3,5 X 3,5; 
bordo di uscita in 2,5 X 10; centine da 
1,5; longherone form ato da due 3 X 3  af- 
fioranti. Poggia su una p iastrina appo- 
sitam ente collocata sulla fusoliera, e 
porta nel tra tto  centrale un com une at- 
tacco per antiterm ica.

RICOPERTURA E FINITURA — F u 
soliera com pletam ente im pannellata in 
balsa ex tra  da 1,5. N iente stuccatura; 
vern ic iatura con collante. Circa 5 mani 
di cui le prim e due piuttosto abbondan- 
ti. U ltim a mano con diluente per vern i- 
ce nitro  « A rson-Sisi ». P er l ’ala e i t i-  
moni ricopertura in carta « M cdel- 
span i), tesa con tre  mani di collante, per 
gradi (denso, semidenso, flu ido); dopo
dichě una m ano di diluente.

CENTRAGGIO — L’originale ě risul- 
tato cen trato  con l’aggiunta di circa 10 
gr. di piombo ai 130 costituenti la za
vorra fissa. E’ bene ram m entare che il 
centraggio va fatto  in condizioni di aria 
ferm a, possibilm ente senza alito di vento. 
P rovare il modello con lanci a mano e, 
dopo aver ottenuto il « planě » che si 
crede m igliore, lanciare con 20-30 m e- 
tri d i cavo. Il volo lento e  maestoso di 
questo veleggiatore vi d a rá  soddisfa- 
zione.

Credo di essere stato sufficientem ente 
chiaro. Chi avesse delle lacune potrå, ad 
ogni modo, scrivere a: Bottaro Giuseppe 
- Salita Monache T urchine 5-2, Genova.

GIUSEPPE BOTTARO

Ě I’unica R iv ista  del genere  
c h e  e s i s t e  i n  E u r o p a :

La RIVISTA DEL GIOCATTOLO
Si pubblica in tre lingue, trimestral- 
mente e contiene un repertorio com- 
pltilo di tutti i nuovi giocatloli che 
vengono lanciati in tutto il mondo.

La RIVISTA DEL GIOCATTOLO
e riccamentB illustrate a colori e 
presenta in ogni numero una spe
ciale sezione in cui sono illustrati i 
cosidetti giocattoli scientilici, insieme 
a modelli con relative riisegni in 
s c a l e  e s c h e m i  cos t r u t t i v i .

La RIVISTA DEL GIOCATTOLO
ě la Rivista di tutti gli appassionati 
di tecnica e di nuove invenzioni.

Ogni numero . . .  L. 300 
Abbonamento annuo L. 900

P e r  o p n i  i n fo r m a z io n e  s c r iv e te  a l i a

“ RIVISTA DEL GIOCATTOLO,,
VIA C E R V A . 23 - M ILAN O

Rivenditori diretti
A e r o m o d e l l i  ■

ROMA - Piazza Salerno, 8 - Tel. 8 4 6 .7 8 6

A v io m in a  · C o sm o
ROMA - Via S. Basilio, 49a - Tel. 4 3 .8 05

A e r o p ic c o la
TORINO - Corso Sommeiller, 24 - Tel 5 28 .54 2

A e r o p ic c o la
TORINO - Galleria Nazionale - Tel. 5 24 .74 4

E m p o r iu m
M ILA N O  - Via S. Spirilo, 5

M ic r o m o d e ll i
ROMA - Via Volsinio, 32

M ovo
M ILAN O  · Via S. Spirilo , 14 - Tel. 7 0 0 .6ÓÓ

Z eii*  M o d e l F o r n itu r e
BO LO G N A - Via S. Mamolo, 64

Aggiornate le collezioni!
Le c o p ie  a rre tra te  d i "M O D E LLIS M O ,, 
v a n n o  rap id a m en te  esaurendosi. A ffre t- 
tatevi a co m p le ta re  le vostre  c o lle z io n i. 
1 num eri a rre tra ti v e n g o n o  inv ia ti fran- 

“ co  di p o rto  d ie tro  rimessa a m ezzo 
va g lia  postale od assegno bancario . 
N. 1, 2 e 5 esau riti
N . 3 , 4  e 6 L . 5 0  ca d .
D al 7  al 2 6  „  1 0 0  „
D al 2 7  al 3 3  „  2 0 0  „
Dal 3 4  al 4 5  „  2 5 0  „
Dal 4 6  in po i ,, 2 0 0  „

in d ir iz z a re  a lle  E d iz ion i M O D ELLIS M O  
Via Andrea Vesalio, 2 (ang. Nomentana, 32) 

R O M A

ATTEnziOKE! Sono ancora dlsponiDill poche 
cople del n . 1 che poniam o in uendita lino 
a com plato esaurim ento al p re z zo  dl L . 500 
iran co  dl p o rto .
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IL BETA A. R. 172
Un sem plice ed  o ttim o  velegg ia to re  
crea to  p e r  i g io va n i che si affacciano  
a lia  r ib a lta  sportiva  aerom odellista

Q uesto  m odello veleggiatore che ci accing ia- 
m o a  descriverVi a p p a rtien e  a lia  categoria 1/2, 
ed ě p artico la rm en te  a d a tto  p e r  le sue p a r ti-  
co lari so luzioni co s tru ttiv e  a  c h iu n q u e  in iz i 
l ’a t t iv i ta  aerom odellistica. I n fa t t i  per la  fellce 
concezione del disegno, per a lcu n e  nuove so lu 
z ion i co s tru ttiv e  d ’avang u ard ia , questo  m odel
lo, p u r  restan d o  a lia  p o r ta ta  di coloro che non  
h a n n o  ancora m o lta  p ra tic a  in  questo  tip o  di 
co s tru z io n i aerom odelllstiche, n o n  p resen ta  a l- 
c u n a  d i quelle  so luzion i eccessivam ente sem pli- 
c ls tiche  p roprie  del m odelli di prim o periodo.

DESCRIZIONE

FUSOLIERA. La costruzione della fusoliera  
viene e ffe ttu a ta  a tra licc io  operando n e lla  se- 
g u e n te  m a n ie ra :

Messo il d isegno su l p iano  di m ontagg io  si 
collocherå come liste llo  in ferlo re  del tra liccio  
u n  5 X 10 m en tre  il liste llo  superio re  sa rå  u n  
4 x 5  m esso di p la tto . P er il r im a n e n te  si p ro- 
cederå n e lla  so lita  m an ie ra  avendo cu ra  di 
ricavare dalla  ta v o le tta  di balsa  da 5 m m . la 
p a r te  posterio re  della  fusoliera.

H tim o n e  di direzione fa  corpo con la  fu so 
liera , e in  apposito  allogg iam ento  verrå  inca- 
s tra to  il p iano  orizzon tale . Il m usone sarå  
r lcavato  da u n  b locchetto  di balsa du ro  op- 
p o r tu n a m e n te  sagom ato  e sv u o ta to  come da 
disegno. La p a r te  an te rio re  della fusoliera , 
eccetto  la cabine, sa rå  r ico p erta  in  balsa da 
m m . 1,5. La p ar te  posterio re  é p u re  rico
p e r ta  in  balsa da 1,5 fin o  a ll’a ltezza  del 
bordo d ’u sc ita  de ll’ala; il p a tt in o  in  pioppo 
da  7 m m . di spessore verrå  sem plicem ente 
inco lla to  a l balsa  della  copertu ra .

Al a . L’ala si com pone di n. 32 een tin e  
profilo  N.A.C.A. 6409, la  costruzione é a lon- 
ghero n i a ffio ran ti; quello  an te rio re  é u n  3x5 
dl pioppo, quello  posteriore  é u n  3x3 in  balsa, 
il bordo d ’e n tra ta  sa rå  rlcav a to  da u n  liste llo  
d i balsa  10x20 sagom ato. Bordo d ’u sc ita  sarå  
u n  5x20 in  balsa; p u re  in  balsa sa ran n o  le 
een t in e  da  2 m m .

A naloga costruzione del p iano  orizzontale 
che m an ten en d o  il 5x20 tr ia n g o la re  aom e 
bordo d ’u sc ita  a d o tte rå  longheron i d l balsa 
3x3 e come bordo d ’e n tra ta  u n  liste llo  di 
balsa 5x5.

R ico p e rtu ra  in  ca rta  se ta  p esan te  tesa  con 
d u e  o p iu  m an i di co llan te  m olto  d ilu ito . 
La cab in a  sa rå  rico p e rta  in  cellu lo ide da 
15/100, C en trare  in  g io m a ta  calm a, agg iun - 
gendo piom bo fino  ad o tten e re  la m assim a 
lunghezza  in  p lan a ta .

Di questo m odello troverete 
presso la Z E U S  M O D E L  
F O R M T Í J R E  di Bologna 
via S. Mamolo n. 64, la tavola 
costruttiva al prezzo di L. 1900
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IL MODELLO AD ELASTICO CAMPIONE ITALIANO 1953

II B. M. 29 di B ru no  M ura r i
P resen tiam o questo o ttim o  m odello  che, sebbene super a t o d a lla  nuova fo rm u la  pu d  an cora  fo rn ire  u tili in d ica z io n i ag li 
e la s tic is ti, ed  essere in o ltre  rea lizza to  da  coloro che am an o  costru ire m o d e lli solo p e r  gu stare la  be lle zza  d i m agnifici vo li

I l m odello che m i acclngo a  p resen ta rv l non  
é certo  d i nob ile  n asc ita  in  q u a n to  n acq u e  dai 
re s ti  d i u n  m onom atassa  che f in i m isera - 
m en te  i suoi g io m i alle  selezioni d i P o n ted era  
a  causa  dell’a p e r tu ra  del gancio  po rtam atassa . 
Dl quel m odello recupera i le  a ll e 1 p la n l dl 
coda e con u n  paio  d i ing ranagg i che m i diede 
C a rg n e lu tti m isi a  posto  il m io prim o b im a tas-  
ea, il quale , a  d ire  il vero, n o n  m i convinse 
m olto  poiché la su a  sa lita  n o n  era  cosi prepo- 
te n te  e veloce com e qu e lia  del m odello p re 
ceden te.

L’elica era  la stessa , u n a  52x78 a pale  p iu t-  
to s to  larg h e  e le m atasse  erano  di 16 fill lu n -  
ghe cm . 66 d i elastico nuovo da  snervare.

Con questo  m odello m i p resen ta i ad u n a  gara 
svo ltasi a  M onfalcone u n a  se ttim a n a  dopo le 
selezioni senza  averlo  p o tu to  cen trare .

Feel u n  lan ce tto  con qualch e  cen tin a io  di 
g iri e, r isu lta n d o  il m odello  leggerm ente p ic- 
ch ia to  app lica i u n o  spessorino  d a  8/10 so tto  il 
bordo d ’e n tra ta  de ll’a la  e la  p la n a ta  fu  a posto. 
Con 400 g iri il m odello  saliva regolare senza 
dare a lcu n  segno di an d are  in  sta llo . L anciai 
su b ito  in  gara  caricando  a 900 giri; il decollo 
fu  buo n o  e la  sa lita  sicu ra  seppure  con u n  m ez
zo te n ta tiv o  di an d a re  in  sta llo . Il m odello n o n  
saliva fo rte , m a a fin e  scarica la  q u o ta  rag- 
g iu n ta  era  bu o n a  ed o tte n n i il pleno.

Al 20 lancio  n o n  vedendo l ’o p p o rtu n itå  di 
cam biare  le m atasse, in  q u a n to  gli a ltr i  con- 
c o rre n ti e rano  m o lto  in d ie tro , caricando  solo 
ad  800 "giri feei u n  3’53” . Al 3« lancio  cam biai 
\e m atasse  e caricai a  900 g iri ed il m odello si 
fece u n  a ltro  pleno agg iud icandosi la  vltxoiia.

R ito rn a i a  casa n o n  troppo  convin to  delle 
d o ti di s a lita  del m odello  e rifee i l ’im pennaggio  
o rizzon ta le  che si era svergolato.

In ta n to  Fulvio S oncini, m io am ico e m aestro , 
co lu i a cu i devo il m io successo, co s tru i u n  
m odello  m o lto  sim ile a l m io u sando  peró eliche 
di 54x80 che davano  u n  ren d im en to  sen z’a ltro  
superio re  a lle  mie. Ne feel a n c h ’io 2 d i ugu a li 
e provai n u o v am en te  il m odello  che f in a lm e n te  
saliva com e volevo, in  sp irá le  p iu tto s to  s t r e t ta  
e con u n  buon  angolo.

Ci p reparam m o t u t t i  e due, S oncin i ed io, 
p e r il concorso N azionale che si stava avvicl- 
n an d o , m e tten d o  a p u n to  i m odelli di riserva. 
P reparam m o le m atasse u n  po ’ p iu  lun g h e  di 
que lle  che avevo u sa to  a M onfalcone e ne 
spaccam m o ben 8 di e lastico  di t u t t i  i tip i 
vecchio. nuovo, sn e rv a to  e no , riservando  u n a  
m a tass in a  da  rom pere p rim a  del la n d  d i gara.

Q uesto  p er con to  m io  é il m iglior sistem a 
per p o te r  conoscere con sicurezza il carico di 
r o t tu r a  delle nostre  m atasse, da  cu i la  possi- 
b ili tá  d i caricare  ad  u n a  c in q u a n tin a  di giri 
in  m eno  di d e tto  carico  con asso lu ta  sicurezza, 
sem pře che sia le m atasse  della  gara che quelle 
da spaccare siano com poste col m edesim o e la 
stico  e t r a t ta te  nello  stesso  m odo tu t te  q u an te .

A Reggio Em ilia dopo aver e ffe ttu a to  a lcu n i 
la n c e tti  d i prova ci accingem m o a  lan c ia re  
in  gara. I l prim o a  p a r tire  f u  Soncin i caricando  
a  1050 g iri; il decollo fu  sicu ro  e la  sa lita  
p rep o ten te , la  q u o ta  ra g g iu n ta  rea lm en te  n o 
te  vole, m a p er u n a  fa ta l l tå  d isg raz ia ta  la  m iccia 
n o n  era  ben  ta ra ta  e sc a ttö  a  4’34” ed il tem po 
to ta le  fu  d i 4’47” m e n tre  avrebbe fa t to  com o- 
d am en te  il p ieno. Q uesti 13” sa ran n o  quelli 
che fa ra n n o  perdere la  gara al m io am ico.

S u b ito  dopo lan c ia i io caricando  a  1020 poiché 
n o n  ho  lo stesso coraggio d i Fulvio. n  decollo 
avvenne con il ven to  u n  p o ’ su lla  destra , il 
m odello  im bardö  a s in is tra , poi si rip rese e 
com inciö  a  salire, m a n o n  an d ö  m olto  a lto  in  
q u a n to  il p iano  d i coda ballava u n  po ’ essendo 
tr a t te n u to  da  e lastic i u n  p o ’ le n ti. T u tta v ia  
u su fru en d o  d i u n a  leggera ascendenza segnó 
eg iia lm en te  il  p ieno.

C am biam m o le m atasse  e andam m o alia  p ista  
d i lancio . Caricö S oncin i p er prim o e vi dlco 
fran c am en te  che m e n tre  tenevo  il tap p o  del 
suo  m odello  avevo p a u ra  vedendo in  che m odo 
caricava quelle  povere m atasse. Andö in  p is ta , 
m a  daU’eccitazione cau sa ta  da quel 13” m ise 
il g inocchio  in  av a n ti a ll 'a la  e gli g ridam m o di 
t ira re  in d ie tro  la  gam ba, m a n e l f a r  questo

abbaesö il m odello, l ’elica u r to  per te r ra  e si 
ru p p e  u n a  pala , l ’a ltra  p a r ti  per la  resis tenza  
causa ta  da lla  fo rte  ro taz ione  e la  fuso liera  
so llec ita ta  da  sim ili v ibrazlon i si sfracellö.

C aricai a n c h ’io, figuratev i in  qu a le  s ta to  di 
an im o, d e tt l  gli stessl g iri del lancio  p receden
te  e lan c ia i; il decollo fu  sicuro, la  sa lita  
buo n a  e cosi p u re  la  qu o ta  rag g iu n ta , m a la  
m iccia era  lu n g a  e il  m odello sp a ri a lia  v ista  
e n o n  fu  p iu  possib ile recuperarlo  in  tem po 
p e r  il 3o lancio  n o n o s ta n te  4 ore di ricerche 
affannose.

Soncin i con il m odello di riserva fece il p ie 
no pu re  lu i seppure con a lcu n i sta lli, m a per 
colm o d i s fo r tu n a  il m odello s ’im plglió  su i ram i 
d i u n  p la ta n o  a ltiss im o  e n o n  g li fu  possibile 
recuperarlo .

Io  dov e tti e ffe ttu a re  il 3« lancio  con il m o 
dello di riserva, il quale , per m a n te n e re  fede 
al suo  nom e, si guardó  bene dal fare  il p ieno, 
e fece u n  vo letto  d iscreto  di 4 Ί 6 ” che m i as- 
sicurö  la v itto ria .

COSTRUZIONE

Il m odello é di costruzione a b b as tan za  ro 
b u s ta  e tu t ta v ia  é an ch e  leggero.

A dottai p e r  la fu so liera  u n  sis tem a d i co s tru 
zione usa to  p iu  volte  da Soncin i e da m e, che 
aveva d a to  sem pře o ttim i r isu lta ti .  I cor- 
re n ti  di forza sono ad  L fo rm at! da 2 lis te llin i 
re tta n g o la ri u n o  2x5 e l ’a ltro  2x4 d i balsa  p iu t 
to sto  duro  con u n  piccolo in cas tro  lx l  lungo  
tu t to  u n o  splgolo che p e rm e tte  u n  appoggio 
sicu ro  in  fase d i m ontaggio  delle 4 fia n c a te  e 
u n a  in co lla tu ra  p e rfe tta . I  trav e rs in i sono dei 
norm al! 1,5x3 di balsa m edio posti di tag lio  e 
cosi pu re  i d iagonali che costitu iscono  la geo- 
de tica  a n t i  svergolam ento .

L’a ttacco  del carrello  m onogam ba é c o s titu ito  
dal solito  tu b ic in o  di ca rta  a rro to la ta  e inco l- 
la ta , r in fo rz a ta  da 2 tr ia n g o lin i d i balsa. L’o rd i- 
n a ta  an te rio re  é doppia in  com pensato  da 
m m . 1 a 3 s t r a t i  e p o rta  le 2 bocco lette  in  
crom o-allum in io  in c a s tra te  a  forza in  d u e  r in -  
forzi di legno duro , in co lla ti d ie tro  la  p rim a 
o rd in a ta .

Gli ing ranagg i vengono so s ten u ti da u n ’o rd i- 
n a ta  in com pensato  d i be tu lla  da  m m . 1,5 a 
5 s tra t i  con r in fo rz i di com pensato  da m m . 4 e 
balsa du ro  da m m . 5. Uno spo rte llino  su b ito

dopo d e tta  o rd in a ta  p e rm e tte  il m ontagg io  e lo 
sm ontagg io  delle m atasse  n o n ch é  la  rap id a  
fu o riu sc ita  del « te n o r e ». 1 3  p u n  t i  p e r il 
decollo sono o tte n u t i  m ed ian te  due  derivette  
p o ste  in fe rio rm en te  a lia  p a r te  te rm in a le  della  
fu so liera  con u n ’inclln az io n e  d i 450 risp e tto  
a ll’orizzon tale .

Le a ll sono in  u n  solo pezzo con cen tin e  da 
7/10 d i balsa  tenerissim o  p ro fila te  con u n  n o r 
m ale N A C A 6409 e poste  a  2 cm . d i d is tan za  
t r a  loro. I l longherone é in  balsa  du ro  ad  L 
rovescio rastrem a to  a l l’e s trem itå , il bordo d ’e n 
t r a ta  é u n  2x7 di balsa  ten e ro  posto  superio r- 
m e n te  al naso  della c e n tin a  che conferisce u n a  
m aggiore r ig id itå  to rsionale , il bordo d ’u sc ita  
é fo rm ato  da 2 so le tte  di balsa  m edio da 8/10. 
Le e s trem itå  sono o tte n u te  da  diverse strisc ie  
d i balsa da  m m . 0,8 in c u rv a te  ed inco llate . I 
p ian i di coda sono c o s titu iti  da cen tin e  da  0,8, 
bordo d ’e n tra ta  3x3 posto  d i p ia tto , bordo di 
u sc ita  u n  2x8, longherone u n  1,5x4 duro, ed 
e s tre m itå  com e l ’ala; il profilo  é u n  p ian o  con- 
vesso con u n o  spessore d e ll’8%.

I l d irezionale  é in d ip e n d e n te  e s ’in fila  in  
u n o  sp in o tto  d i pioppo da m m . 3 e com bacia 
con lo spigolo superio re  del raccordo del p ian o  
d i coda con la  fusoliera. La r ic o p e rtu ra  di tu t to  
il m odello  é in  ca rta  se ta  m odelspan  v em ic ia ta  
con 6 o 7 m an i di co llan te  d ilu itissim o .

L’elica u sa ta  a l Concorso N azionale é in  
balsa tenero , d iam etro  cm . 54x80 di passo rico- 
p e r ta  in  c a r ta  p e r  con ferire  u n  p o ’ d i rig id itå . 
Il ťappo é m u n ito  d i sis tem a p e r  l ’in te rcam - 
b iab ilitå  d e ll’elica com e quello  u sa to  da Sado- 
r in  che si é d im o stra to  m o lto  p ra tico .

Il peso a  vuo to  del m odello  nuovo era di 
98 g ram m i m en tre  ora é sa lito  a  103 a causa 
delle so lite  ed in ev itab ili rip a raz io n i. Le m a 
tasse  sono fo rm ate  da  16 fill d i e lastico  P ire lli 
lu n g h e  cm. 67 da  snervare  che pesano circa 
137 gram m i.

Π cen tragg io  del m odello  n o n  é m olto  critico : 
l ’a la  h a  u n ’incid en za  d i 20 30’ i p ia n i di coda 
sono a 00, m en tre  l ’elica h a  circa io 30’ di 
n eg a tiv a  e 20 d i controcoppia.

La sa lita  é in  sp irále  d es tra  e cosi p u re  la 
p la n a ta  o t te n u ta  m ed ian te  u n o  svergolam ento  
del d irezionale .

E con questo  vi lascio e arrivederci a lle 
prossim e gare.

BRUNO MURARI

Murari carica il suo B. M. 29 al Concorso Nazionale
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IL MODELLO PER VOLO CIRCOLARE
Alcuni consigli pratici destinati ai giovani che si vogliono 
dedicare a questa interessante branca delV aeromodellismo

La ca teg o ria  « U -C o n tro l», so rta  in  A m eri
ca neg li a n n i 1943-’44, s ’e diffusa in  tu t t i  i 
paes i dove si p ra tic a  l ’aerom odellism o. Il p a r-  
tico la re  in te re sse  ch e  destan o  questi m odelli 
ě co s titu ito  dal fa tto  che  essi possono essere 
gu id a  t i  a d istanza; ě in tu itiv o , qu ind i, che il 
c o s tru tto re  ha  la soddisfazione di g u id are  con 
le sue m an i il f ru t to  delle  sue fa tich e .

E ’ d a  n o tá re  ch e  lo  stud io  e  l ’a ttu az io n e  di 
q u e s ti  m odelli si d iscosta  m olto da qu e lli a 
volo libero . Q u este  r ig h e  sono ded ica te  a que- 
gli ae ro m o d ellis ti che si accingono a lla  co- 
s truz ione  del lo ro  p rim o  m odello; p e r  cui 
l ’e sp e rto  n o n  tro v e rå  in  esse n ie n te  che possa 
so d d isfa re  la  sua  cu rio sitå .

Q ualsiasi corpo che  si m uova in m oto  ro- 
ta to rio , ě sogge tto  ad u n a  fo rza  te n d e n te  a 
p o rta rlo  su lla  ta n g e n te  alla tr a ie tto r ia  de- 
sc ritta , e q u este  fo rza  ě ch iam ata  « fo rza cen 
tr ifu g a  ».

U n m odello  che voli in  circolo , v inco lato  
con dei fili ad  u n  p ilo ta  che o p e ri dal cen tro  
d e l cerch io , ě p o rta to , p e r  la fo rza  c e n tr i
fuga , ad a llo n ta n a rs i dalla  tra ie tto r ia . In  con- 
clusione, i fili sapanno so ttoposti ad u n a  te n -  
sione, e ció p e rm e tte rå  di tra sm e tte re  dei 
m ov im en ti a l tim o n e  d i p ro fo n d itå , a p iacere  
del p ilo ta , m e d ia n te  u n a  m anopola ed una  
sq u a d re tta .

V ediam o o ra  com e ě costitu ito  u n  te leco- 
m an d a to  e com e esso voli. Gli e lem en ti p r in 
c ip a li sono: il m o to re , 1'elica, il carre llo , 1’ala, 
la fu so lie ra , i tim o n i ed  i cavi.

IL MOTORE
Il m o to re  fo rn isce  la  potenza n ecessa ria  al 

volo, che  v ien e  s f ru tta ta  d a ll’elica  in  fo rza 
di traz ione . M olti sono i m o to ri a ttu a lm e n te

a d isposizione degli »aerom odellisti; essi h a n 
no u n a  c ilin d ra ta  che v a r ia  da 0,5 a 10 cm. 
cub i di c ilin d ra ta .

E ’ da n o tá re  che  i m o to ri si sudd iv idono  
in  qu e lli ad accensione e le ttr ic a  ed in  au to - 
accensione. Il m o to re  ad  accensione  e le ttr ic a  
ě m u n ito  di una  piccola candela , e 1’energ ia  
e le ttr ic a  ě fo rn ita  da una  com une p ila  e le t
tr ic a ; 1 'au toaccensione, invece, se m p ře  a due 
tem pi, non  ha  bisogno d e ll’accensione e le t
tr ic a , in q u an to  la m iscela , p o r ta ta  ad un  
ce rto  rap p o rto  di com press ione  (1/15, 1/20), 
au to m aticam en te  esplode. In fine v i sono i m o- 
to ri a c glow p lu g » , che  sono u n  com prom esso 
f ra  au toaccen sio n e  ed accensione  e le ttr ic a , in 
q u an to  sono m u n iti di u n a  can d e la  che  p o rta  
una  sp ira lin a  in p latino , la  quale  d iv en ta  in - 
can d escen te  p erch ě  co llegata  ad  u n a  pila. U na 
vo lta  m esso  in  m oto il m o to re , ě la m iscela 
stessa che, scoppiando , m a n tie n e  rossa la spi- 
ra lin a , p e r  cu i si puó s ta cca re  la pila.

II m o to re , p r im a  d i esse re  u sá to  in tu t ta  
la sua po tenza , necessita  d i u n  ad eguato  ro - 
daggio a m in im a velocitå  p e r  alm eno  1-2 o re  
con m iscela  ricca  ď olio  e  con e liche  p iu tto -  
sto  p esan ti. U na vo lta  rodato , il m o to re  puó 
fo rn ire  tu t ta  la sua  po tenza. II m o to re , organo 
im p o rta n te  e costoso ha  bisogno di m olte  cu 
re ; ogni vo lta  che ě s ta to  u sá to  deve  essere  
a c c u ra ta m e n te  r ip u lito  e  co n se rv a to  in u n a  
sca to la  di la tta , con i tu b i di scarico  ed  il 
c a rb u ra to re  o ttu ra ti  con della  bam bag ia , p e r 
p re se rv a rlo  da e v en tu a li co rp i e s tra n e i che 
p o tre b b e ro  av aria rlo . L ’aerom o d ellis ta , usando  
il suo m otore , spesso n o te rå  che  esso cam bia 
di po tenza  col cam b ia re  d e lla  te m p e ra tu ra . 
In fa tti, quan d o  la te m p e ra tu ra  ě bassa, anche 
il n u m e ro  dei g iri seen d e  sensib ilm en te . Con 
te m p e ra tu re  basse, in gen ere , v ien e  d im in u ita  
la a e n s itå  d e ll’olio; v icev ersa  se la  tem p era 
tu ra  ě a lta .

Se il m o to re  hs. d ifficoltå ad  esse re  avv iato , 
ció puó  d ip e n d e re  da d u e  cause:

a) se l ’elica , so tto  i a  sp in ta  delle d ita, 
sc o rre  lib e ra m e n te  ed  i tu b i di scarico  sono 
asc iu tti, ě opportuno  « ingolf a r e » il m otore , 
facen d o  co m p iere  a ll’elica  un  paio  di g ir l  col 
c a rb u ra to re  o ttu ra to  e  lo sp illo  ap erto j

b) se l ’elica, so tto  la  sp in ta  de lle  d ita , 
non  sc o rre  lib e ra m e n te  ed i tu b i d i scarico  
sono assai sp o rch i di m iscela , il m o to re  ě in 
golf a to ; in  q u es to  caso b iso g n e rå  c h iu d e re  del

Fotovisioni di modelli telecomandati. In 
alto a sinistra: Una magnifica riproduzione 
del « Lockheed P. 38» realizzata dal tori- 
nese Rodolfo Rossi su disegni di Modelli - 
smo n. 38, motor! un Dooling 29 ed un 
G. 21. A destra: Il « Minnow» riprodotto 
dal romano Antonio Marconi. In basso: 
Due realizzazioni di Valeriano Carcano, di 
Maslianico (Como). A sinistra: Il «Ron- 
done F. 4 con motore Webra 1,5. A de
stra : Lo « Swee Pea con motore G. 21

tu tto  lo spillo  e soffiare  a t tra v e rs o  i tu b i di 
scarico  quan d o  il p is to n e  ě al p u n to  m o rto  
in fe rio re ; ció p e r  lib e ra re  il c a r te r  d a ll’ec- 
cesso di m iscela  im m essavi.

C irca la c i lin d ra ta  da u sa re  su  u n  tipo  di 
m odello , m olto  s ’e d iscusso  e p a rla to . In  ge
nerále , é bene che il rap p o rto  p eso /p o te n za . 
c ilin d ra ta  sia se m p ře  basso. C om unque ogni 
cen tim e tro  cubo d i c ilin d ra ta  pud esse re  ca- 
r ic a to  fino a 400 g ram m i; m a ě logico che 
un  m oto re  cosi c a r ic a to  fa rå  v o la re  il m o- 
dello  ad  una  velo c itå  a s sa i r id o tta .

L’ELICA
L ’en erg ia  fo rn ita  da l m o to re  v ie n e  m u ta ta  

in  fo rza  tra t tiv a  daU’elica. che la  tra sfo rm a  
q u in d i in  m oto. L ’elica, che  ě co s titu ita  da 
superfici e iicoidali, si com porte  n e ll’a r ia  com e 
u n a  pern o  che  si a w i t i  in  una  v ité , p e rch ě  
a n c h ’essa ha  un  passo . Ma, m e n tre  n e l p er
no ad ogni g iro  co rrisp o n d e  un  av an zam en to  
e sa ttam en te  ugu a le  al passo, n e ll’e lica  ció ě 
im possib ile  perch ě  l ’a r ia  ě u n  co rpo  flu id o ; 
p e r  cu i ad ogni g iro  non  v i sa rå  u n a  a v a n 
zam en to  d e te rm in a to , cioě v i sa rå  un  regresso . 
Ogni m odello, in fu n z io n e  della  po tenza  del 
m o to re , ha u n ’e lica  d e te rm in a te . E ’ u tile  sa - 
p e re  peró  che  con m odelli leggeri si usano  
e liche  a passo fo rte , m e n tre  p e r  m odelli p iu t-  
to sto  p esan ti si useno  e lich e  a passo  piccolo, 
p erch ě  ció li a iu ta  n e lia  fase  del decollo , in 
cui l ’elica  h a  b iso g n o  d i s f ru t ta re  al m assim o 
la po tenza del m o to re , g irando  velocem ente.

Le fo rm e d e ll’e lica  sono sv a ria te ; p e ró  ě 
da r ico rd a re  c h e  un  profilo so ttile  ed una  
v iste  fro n ta le  sne lla  sono ind ic i d i buon  ren - 
d im en to . C irca il d ia m e tro  ě da  te n e r  p re -  
se n te  ch e  esso ě com preso  f ra  1/3 e 1/5 della
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a p e r tu ra  a la re ; co m u n q u e  un  d iam e tro  troppo  
fo rte  é dannoso ai fini d e lla  *velocitå. Il le- 
gno usá to  ě quasi se m p ře  il noce  o il faggio.

IL CARRELLO
Il ca rre llo  ha il eom pito  di p e im e tte re  il 

decollo  e  l ’a tterpagg io  del m odello . Esso puo  
essere  no rm ale , cioě av en te  du e ' ru o te  an ie - 
riori ed u n  ru o tin o  posteriore, o tric ic lo . Nel 
p rim o  caso  le  d u e  ru o te  si trov an o  av a n ti al 
b a ricen tro , d i m odo che, an ch e  con u n  a t te r -  
iag g io  d ife tto so , il m odello  d iffic ilm en te  cap- 
p o tte rå . G en e ra lm en te  le ru o te  sono poste 
av a n ti al b a ricen tro , u d  14-1 /5  della  lu n - 
ghezza to ta le  della fu so lie ra . II ru o tin o  di coda 
h a  scarso  eom pito  agli e ffe tti della traslaz io - 
ne ; co m u n q u e  ě se m p ře  b en e  m u n ire  il m o
dello  di questo  accessorio.

II ca rre llo  tric ic lo  ě fo rm a to  da  due  ru o te  
s i tu a te  d ie tro  a l b a r ic e n tro , ad  una  d istan za  
p a ri ad  1/5 della  lunghezza  to ta le , e da  una 
ru o ta  an te rio re , p o sta  d av an ti al b a ricen tro , 
ad  1/4 d e lla  lunghezza d ella  fu so liera . C irca 
la  ca rre g g ia ta , c io ě  la  d is tan za  che in te r-  
c a r re  f ra  u n a  ru o ta  e 1’a ltra , ě bene  che 
essa sia m olto  am pia , po tendosi cosi elim i- 
n a re  i perico li d e lle  im b a rd a te . L’esperienza  
d im o stra  che essa  puó esse re  com presa  fra  
1/3 e 1/5 d e ll’a p e r tu ra  a la re . Le ru o te  pos- 
sono esse re  in  su g h e ro  o gom m a, m e n tre  le 
gam be sono in  acciaio .

L’ALA
A ll’a la  ě affidato il eom pito  del so s te n ta 

m en to  del m odello. Il p rin c ip io  della  por- 
ta n z a  ě sem plice L ’a la  ha  un  angolo  ri-  
sp e tto  a lia  linea  d i traz io n e , ed ě so ttopo- 
s ta  ad  u n a  fo rza  AF, decom pon ib iie  in  due 
com ponen ti. AS v e rtica le . ed AR orizzontale. 
Q uando AS d iv iene  m aggiore del peso del- 
l ’aero m o d ello  si ha  il so s ten tam en to . Il p u n - 
to in  cu i ě a p p lica ta  A F  si ch iam a C entro  
d i P ress io n e , e cade a c irca  1/3 della  corda, 
a p a r t ire  da l bo rdo  di a ttacco .

La sezione d e ll’a la  ě d e tta  profilo, che puó 
essere  p iano-convesso  e biconvesso. U n p ro- 
filo p iano-convesso com porta  u n a  m aggiore 
p o rtan za , m a offre g rande resis tenza  a l l’avan - 
zam en to . B uoni profili sono i b iconvessi 
a s im m etric i, che h an n o  u n  buon  rap p o rto  
p o r ta n z a -re s is te n z a . L ’a la , v is ta  in  p ian ta , 
assum e sv a ria te  fo rm e; la p iú  efficiente peró  
ě  q u e lla  e llittica . L a co rd a  m edia puó va- 
r ia re  f ra  1/6 e 1/8 d e ll’a p e r tu ra ; com unque 
co rde  tro p p o  p iccole possono avere  influen- 
ze dannose  p e r  la  re sis ten za  della  s tru ttu ra .

I ΤΙΜΟΝΙ
' I  tim o n i se rvono  ad  equ ilib raxe  il m odello  

in  volo. In fa t t i  l ’a la  då  la p o rtanza , m a se n 
za i tim o n i é in stab ile . Q uando  il m odello

e  in  volo, e p iu  p rec isam en te  in  ca b ra ta , 
su l tim one o rizzon ta le , p e r  e ffe tto  del ven to , 
ag isce u n a  fo rza che ten d e  a r ip o r ta re  in 
isu la  coda del velivolo ; v iceversa  se il m o
dello  picchia . Il profilo dei tim on i ě sem p ře  
biconvesso s im m etrico  a piccolo spessore 
(3-5/100 della  co rd a). La superficie  dello  s ta - 
b ilizza to re  ě di 1/4-1/6 di que lla  a lare .

CENNI SULLA GOSTRUZIONE
Q uasi tu t t i  i m odelli sono c o s tru iti in  le- 

gno, e r ic o p e rti in  se ta , in c a r ta  o in tra n -  
c ia to . T alvo lta  si h a n n o  costru z io n i m iste, 
con fuso liere  r ic a v a te  in  a llum in io . L ’a la  puo 
e sse re  c o s tru ita  con cen tin e  e longheron i, 
o p p u re  r ic a v a ta  da tav o le tte  di pioppo o 
balsa , o p p o rtu n a m e n te  sagom ate. La. fu so - 
»iera, che  ha  il eom pito  di co llegare  l ’a la 
ai tim oni e di a llo g g ia re  il m o to re , il c a r 
rello , la sq u a d re tta  di com ando  ed a ltr i  a c -  
cessori, puo av e re  fo rm e  sv a ria te , ed ě co
s tru ita , a vo lte , da b locch i di c irm o lo  o b a l
sa, o p p o rtu n a m e n te  scavati ed alleggeritii Si 
r ico rd a  che  la  sua  lunghezza non  inc ide  
g ran d em en te  su l com p o rtam en to  del m o d el
lo; com unque ě sem p ře  bene te n e r la  in  li- 
m iti rag ionevoli. Ii m odello , u n a  v o lta  rifi- 
n ito  in  ogni suo  p a rtico la re , va s tu cca to  e 
sc a rta v e tra to  accu ra tam en te . In  u ltim o  lo si 
v e rn ic ia  con p iu  m an i di v e rn ice  a lia  n itro -  
ce llu losa , d a te  con lo sp ru zza to re .

CENNÍ SUL REGOLAGGIO
L ’ala ed i tim o n i vengono g en e ra lm en te  

fissati a lia  fu so lie ra  con u n ’incidenza  di 0°, 
in  q u an to  a ve locitå  e lev a te  (m in im o 45-50 
k m /h )  ě in u tile  ca le tta r lu

A ffinchě i fili siano  sem pře tesi, il che ě 
ind isp en sab ile  p e r  il p ilotaggio, ě opp o rtu n o  
sp o sta re  l ’asse del m o to re  a ll’e s te rn o  di l°-2°, 
d a l lato  c o n tra rio  verso  quello  in  cui gira 
il m odello ; e la  d eriv a  di 15°-20” sem p ře  al- 
l ’e s te rn o ; in o ltre  ě an ch e  o p p o rtu n o  spostare  
in d ie tro  l ’a ttacco  dei fili su ll’a la  r isp e tto  a l 
ia sq u a d re tta  cen tra le .

A ffinchě il m o to re  non ratti^ in  volo, n si 
fe rm i im p ro v v isam en te  per m a'ncanza di m i-  
Ecela, ě bene  che il se rbäto io  sia  se m p ře  p iú  
in  alto  del c a rb u ra to re , e che il condo tto  
d i a lim en taz io n e  sia a ll’e s te rn o , po ichě  Ja 
fo rza  c en tr ifu g a  fa affluire la  m isce la  da 
q u e l lato.

CENNÍ SUL PILOTAGGIO
U na vo lta  finito, il m odello  ě p ro n to  p e r  

essere  co llaudato . Q ugsta fase finale ě la  p iu  
difficile perch ě , spec ia lm en te  u n  p ivello , 
j is c h ia  di m a n d a re  in fra n tu m i il m odello .

G l a t i s

ě  Γ ίη ν ίο  d e ll 'in te re s s a n tis s im o  
v o lu m e tto  « La n u o v a  via verso  
il su ccesso  » c h e  s a ra  sp e d ito  a 
la v o ra to r i :  m e ta lm e c c a n ic i, ed ili. 
r a d io te c n ic i ,  e le t t ro te c n ic i ,  desi· 
d e ro s i d i g u a d a g n a re  d i p iu  e  di 
m ig lio ra re  la lo ro  p o siz io n e  
R ich ied ilo  a lio

ISTITUTO SVIZZERO Dl TECNICA
LUINO (Varese)

C o g n o m e : ..................................
N om e :......................................
P ro fe s s io n e  : ...................................
In d irizzo

P rim a cosa é la sce lta  dei cavi. U na vol
ta  si u savano  dei com un i fili di spago; poi 
ťu usa to  il ny lon ; infine ebbe la rg a  ap p li-  
cazione il cav e tto  in  acciaio . P ero  ě o p p o r
tu n o  che  u n  novizio  usi dello  spago  d i m e
dio spessore, p e rch ě  il cav e tto  in  acciaio , 
fac ile  ad  agg rov ig lia rsi, co m p o rte reb b e  se 
r ie  difficoltå. D unque, ag g an c ia ti i fili a lia  
m an o p o la  ed al m odello , a ss icu ra rs i che  i 
tim o n i « r e a lm e n te » r isp o n d an o  a i cöm andi; 
c ioě  non  siano troppo  d u ri, a ltr im e n ti non 
co m an d ereb b e ro  in  volo. A ssicu ra tic i infine 
»:he i tim o n i non  ab b ian o  u n a  g ran d e  escu r-  
rsione, e che tu t to  sia  a posto , il m odello  
v ien e  posto  a l cen tro  de lla  p is ta  (a tten z io n e  
i*.he essa sia lib e ra  e lisc ia ). O ra ě bene  che 
il n eo -p ilo ta  si facc ia  a iu ta re  da  u n  com pa- 
gno. M esso in  m oto  il m o to re , il m odello  
v ien e  te n u to  fe rm o  a te r ra  d a ll’a iu ta n te , ed 
il p ilo ta  im pugna la  m anopola. (A ttenzione  
che  il  polso sia  fe rm o , a ltr im e n ti il m odello  
fa rå  la  danza  della  ta ra n to la ) .  Ad u n  cenno  
del p ilo ta  l ’a iu ta n te  la scerå  lib e ro  il m odello , 
Eenza sp ingerlo . A q u esto  p u n to  m olti ae- 
rom o d ellis ti perdono  la  te s ta  e scassano il 
m odello  dopo pochi m e tr i;  in v ece  ě  la  cosa 
p iu  sem plice che esista . T enendo  fe rm a  la 
m an o p o la  a l cen tro  il m odello  d eco llerå  da 
solo dopo b rev e  percorso . U na voltg  in volo, 
il p ilo ta  fa rå  eseg u ire  a lla  m anopo la  b re - 
v issim i m ov im en ti, ta n to  p e r  sagg ia re  la m a . 
n o v ra b ilitå  de l suo  cap o lav o ro  (a tten z io n e  
che  la  q u o ta  sia a lq u a n to  a lta , a lm eno  5-6 
m e tr i  con u n a  q u in d ic in a  d i m e tr i  di cavo). 
S icu ro  che  il  suo m odello  sia  b e n  c en tra to , 
il p ilo ta  p o trå  fa rlo  e v o lu ire  com e vuole; 
m a ciö in  seguito , quan d o  a v rå  preso  una  
č e r ta  d im estichezza con i com and i. M an m a- 
h o  che  la  m isce la  s i e sa u rirå , il m o to re  co- 
m in ce rå  a p e rd e re  d i g iri, con fu n z io n a- 
m en to  a sc a tti ed irreg o la re . S a rå  bene  che 
il p ilo ta  si p re p a r i p e r  l ’a tte rrag g io . M an te- 
nen d o  u n a  q u o ta  di c irca  u n  m etro , á sp e t- 
te rá  che il m o to re  si fe rm i. Q uando cio sa rå  
av v en u to , il m odello  p e r  in erz ia  ’com oirå  
q u a lch e  a ltro  giro. S a rå  b en e  o ra  « tra sc i-  
n a re  x> il m odello , se m p ře  con la m anopola 
a l cen tro , e quando  q uesto  s ta rá  p er toc- 
c a re  te r ra , c a b ra re  leg g erm en te  e sm e tte re  
di t i ra re . In  questo  m odo si e seg u iran n o  a t-  
te rra g g i « a lia  v ase llin a  x> d a  fa r  m o rire  di 
in v id ia  u n  p ro v e tto  p ilo ta . E’ sconsig liabile  
lan c ia re  il m odello  con v en to  fo rte ; peró, 
se p ro p rio  lo des id era te , s ta te  bene a tte n ti 
che  esso non  vi venga in te s ta . Q uando il 
m odello  ě t r a  voi e  il la to  da  cui sp ira  
il vento ,' s e n tire te  i cavi a lle n ta rs i; m a b a 
sta  u n  passo  in d ie tro  e le  cose si r im e tte -  
ran n o  a posto.

o  o  o
A sinistra: Una riproduzione dello « Swift » 
realizzata dal torinese Emanuele De Rege, 
motore G. 22- A destra: Rodolfo Rossi 
mostra il suo « Lightning», giå presen- 
tato in primo plano nell’altra pagina
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Mod elnmi
G R E C O

I migliori disegni 

per modelli navali
R O M A

5 6 -A . - Porto  Ripa G ran d e

L’ACROBATICO “SKY ARROW,,
di ANTONIO MARCONI

Con molto piacere presento questo mio 
modello acrobatico, che per me ě un  vero 
m iglioram ento in  m ateria.

Potenziato d a ll’ottim o Supertigre G.21, 
m i h a  sem pře dato g rand i soddisfazioni 
per i suoi perfetti voli acrobatici, dovuti 
principalm ente alia sua estrem a m aneg- 
gevolezza e dolcezza di comando.

M olto devo anche al G.21 che, con la 
sua notevole potenza e ineguagliabile re - 
go la ritå  di funzionam ento, m i ha com ple- 
tam ente fatto  d im enticare i capricci che 
generalm ente si notano nei m otori in 
acrobazia.

LA COSTRUZIONE — L ’ala ě compo- 
sta da 20 centine ricavate da tavoletta 
di balsa tenero da mm. 2, un ite  da 4 li- 
stelli di balsa 6x6 che, controventati con 
balsa da 3x6, fo rm eranno i longheroni; 
un  bordo d’en tra ta  in pioppo 3x7 e un 
bordo d’uscita triango lare 6x20 in balsa.

Le estrem itå alari sono in com pensato 
di faggio da 3 mm. La parte  centrale del- 
1’ala ě ricoperta con balsa da 2 mm.; nel

In a lto : Lo « Sky Arrow ». A destra : Sergio 
Cova, un promettente giovane di Roma, 
presenta il suo veleggiatore 1/2 A. Sopra: 
Una « rondinella» romana presenta lo 

acrobatico di Paolo Vittori

suo in terno alloggia la squadre tta  di co
mando, in dural da mm. 1,8, la quale 
va im pern iata  con una v ite  da 1/8 su di 
un  rettangolino d i com pensato da 3 mm. 
fortem ente incollato nel tra tto  centrale 
dell’ala su i due longheroni inferior!, sen
za economia di collante.

D alla squadre tta  partono Pasta di r in -  
vio dei com andi, in acciaio da 2 mm., e 
i cavetti a lari in  acciaio da 0,8 mm., i 
quali passano a ttraverso  le centine e 
l’estrem itå alare .per mezzo di fori.

II serbatoio di circa 110 cc. di volume 
ě costruito con lam ierino da 3/10 saldato 
a stagno, il quale, a costruzione ultim ata, 
va annegato nella parte  centrale dell’ala.

La fusoliera ě ricavata da tavo letta  di 
pioppo da 10 mm., rastrem ata  a 6 mm. 
verso la coda.

La parte  anterio re va rafforzata nelle 
due faccie la te ra li con com pensato avio 
da mm. 1,5. A essa va p raticato  l ’allog- 
giam ento dell’ala e della p a rte  sporgen- 
te del serbatoio; e poi del motore.

I tim oni, ricavati da balsa da 4 mm. 
ed un iti con cucitu re ad « otto » con filo 
di refe, sono incollati ne ll’apposito ta- 
glio della fusoliera. La deriva, in com
pensato da 2 mm., va fissata in  una pro- 
fonda incisione sopra la  fusoliera.

II carrello  ě in acciaio da 2 mm., con- 
troventato  con acciaio da 1,5; le ruote in 
gomma hanno un  diam etro di mm. 55.

R icopertura con carta seta pesante te 
sá con tre  m ani di collante, sia per l’ala 
che per tu tto  il modello. La fin ta  cabina 
ě ricavata da plexiglass da 5 mm.; essa 
va sagom ata con una lim a e ca rta  vetro, 
in ultim o con pasta abrasiva che la ren 
dera perfe tta  e lucente. L ’originale ě 
verniciato con Duco celeste-pullm ann e 
abbellito con decals.

A costruzione u ltim ata il peso del m o
dello, completo di tu tto , risu lta  di 700 
grammi.

(Per le prove di volo ben poco ho da 
dirvi; molto dipende da voi; personal- 
m ente uso cavi da 3/10 lunghi 18 o 20 
m etri, u n ’elica 25x15 si ě dim ostrata 
soddisfacente. P er la miscela ognuno ha 
le proprie teorie e... auguri!

ANTONIO MARCONI 
P.za Vittorio Emanuele, 2 - Roma

RiVISTA PER GLI INSEGNANTI 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI

L A  V I T A  S G O L A S T I C A

RASSEGNA QUINDICINALE DELLA 
ISTRUZIONE PRIMARIA - ANNO VIII 
Direzione e Amministrazione in ROVIGO - 
Via Oberdan, 6. Casella Post. 135 - Tel. 18.53 
- Conto Corr.. Post. 9/18332
E’ LA NUOVA RIVISTA PER I  MAESTRI 
ELEMENTARI - Esce nel formato di cm. 
22 X  32 con 48 o 60 pagine - E’ composta 
da varie rubriche. Ecco le principal!:

I  Problemi della Scuola;
Questioni Giuridico - Economiche; 
Arcobaleno: cantuccio di varieta lettera- 
ria e scientifica.
Guida per i candidati ai Concorsi;
La Scuola in pratica; didattica partico- 
lareggiata delle varie Classi, della Scuola 
Pluriclasse e della Popolare compilata da 
valenti insegnanti;
Notizie Ufficiali;
Notiziario siciliano, ecc.
Vi eollaborano valenti uomini della Scuo

la; essa ě giä giunta all’ottavo anno di vita 
e le simpatie incontrate nella classe magi
strále ne hanno gia consentito una lar- 
ghissima diffusione.

Abbonamento annuo (dal 1° ottobre al 
30 settembre) L. 11300. Pagabili anche in 
due rate (L. 850 all’atto dell’abbonamento 
e L. 500 entro il 31 marzo).
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UN W A K E F I E L D  M O N O M A T A S S A
di GIOVANNI CASSI

Il m odello che vi presento ě l’ultim o 
m onom atassa ahe ho costruito prim a di 
vo tarm i defin itivam ente ai « doppia ». In 
veritå  le sue buone do ti m i hanno piú 
volte indotto a  riperasare ai m onom a
tassa  con serie intenzioni, ma orm ai il 
passo era  fatto  ed ho pensato bene di 
non  t  cm e re  piú indietro.

Spetsso pero mi ě capita to  di ricorrere 
a lu i quanido il bim atassa, m eno capric
cioso m a piú delicato, risch'iava di farm! 
ro to lare sul fondo della classifica di 
gara: un  m cdello d i fiducia insomma, 
dal quale non ho m ai preteso il tem po 
pieno, pur constatando ohe a piena ca- 
rica ci si avvicinava molto. Lo costru'ii 
un  paio di m esi avan ti il Concorso Na- 
zionale del 1952 e per tempo ne curai 
il  centraggio e la m essa a punto in  ogni 
particolare.

A lle selezioni p e r d e tta  gara mi trovai 
in  un  amlbiente p iu ttosto  riscaldato: 
eravam o in m olti e tu tt i  decisi a ca ri- 
care  a fondo per istrapipare il posto in 
squadra.

Innervosito  da ciö e dalla  precedente 
ro ttu ra  d i A linari drimenticai di fissare 
con gli elastici le sem iali e cosi il m o
dello p a rti fuori form ula, vale a dire 
con una sem iala in meno.

Non so come feci a salvarlo dalla dura 
bo tta  contro  il terreno; il fatto  ě che 
poclhi is tan ti dopo, con l’ala rinf'ilata 
alia meglio, lo vidi sfrecciare sicuro 
verso la sua prim a afferm azione. Vinsi 
in fa tti la selezione e to m ato  a casa col 
m odello perfettam ente cen trato , m a un 
poco m al ridotto  nella rieopertura, co- 
m ineiai a pensare che non era  il caso 
di andare alle nazionali in quello stato, 
e cosi lo rifoderai di nuovo...

A questo punto  non occorre lamfoic- 
carsi il cervello per capire come m ai 
al Concorso Nazionale il mcdello non 
andasse piú, e mi ci ě voluto idel bello e 
del buono per rim etterlo  a punto. Se 
ho voluto trarnie delle soddisfazioni ho 
dovuto aspettare l’anno in corso con le 
varie  gare  a cui ho parteøipato. A l 
Trofeo « A rte della Lana », Coppa Arno 
e Coppa C ittå -di Arezzo mi sono piaz- 
zato rispettivam ente terzo, sesto, e p r i
mo, usando principalm ente questo m o- 
dtello,

Sui criteri che ne hanno infonm ato il 
progetto non occorre mi dilunghi tro p 
po, perché essi sono in sostanza quelli 
che giå tu tti conosciamo, am piam ente 
d im ostrati dai piú o m eno fam osi b im a
tassa che hanno preceduto questå m ia 
costruzione. Uni-co aecorgim ento degno 
di nota riguarda sem m ai le dimension! 
della fusoliera, molto am pia alle estre- 
m ita e piú lunga d i quella norm alm ente 
usata in questo tiipo di m odelli, allo 
scopo di tenere  ben distesa la m atassa 
a treccia lenta, ed ev itam e di conse- 
guenza i dannosissim i squ ilib ri di cen- 
tragigio dovuti alla irregolare form azione 
dei nodi.

A ttualm ente, in  vista della nuova 
form ula, ho voluto fare  con esso alcuni 
esperim enti m ontando soltanto 80 gr. di 
m atassa (a l posto dei 130 di progetto) 
lasciando invariato  il centraggio e la 
sezdone della m atassa. In ta li condizioni 
la sa lita  si ě d im ostra ta  piú rip ida e 
veloce, forse p e r  il fatto  che la m atassa 
lunga soio 80 om., e perció molto tesa 
fra  i ganci, restitu isce la potenza im m a- 
gazzinata piú prontam ente della treccia 
Chesterton.

L a  d u ra ta  di scarica ě risu lta ta  di 
circa 40”, ed il tem po to ta le  di volo m e
dio 2 prim i e 50 secondi. U n sensilbile 
aum ento di quota, con conseguente m i- 
glioram ento del tem po to tale, ho potuto 
o ttenerlo  canibiando ancora l’elica e so- 
stituenido cioe quella d i progetto  con una 
di 52 cm. d i d iam etro  p e r 70 d i passo. 
Da un  m odello orm ai vecchio come il 
m io non posso p retendere  di piú, tu tta -  
via spero di poter contare su di esso 
l’anno venturo, specialm ente nelle gior- 
na te  di vento, come ottim o m odello di 
riserva, ruolo questo a cui l ’ho abituatd  
da un pezzo.

A lcuni dettagli costru ttiv i: A li a 
ba jo n etta  costituite da centine da m illi- 
m e tr i 1.5, bordo d ’en tr. 4x4 e d ’useita 
3,5x10 triango lare  sagomato in opera.

Longherone 2x9 rastrem ato  alle estre- 
m itå; tu tto  in balsa medio.

Fusoliera con co rren ti 4x4 semiiduri 
in balsa e trav ers in i 2x4.

P ian i di coda in  balsa tenero, eccetto 
il longherone dell’orizzontale in  balsa 
duro 4x2 rastrem ato  alle estrem itå.

GIOVANNI CASSI

In  alto: Un gruppo di partecipanti al campionato aeromodellistico abruzzese. A sinistra: Un decollo del motomodello del veneziano 
Giupponi al Concorso Nazionale. A destra: Un originale momodello americano con motore Me Coy 049
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T E C N I C A  D E L L A  P R O V A  DEI  M O T O R I
Ron Warring descrive il sistema di misurazione della cop- 
pia e il modo di interpretazione della curva della potenza

Sebbene i r isu lta ti base siano gli stes- 
si, come la determ inazione della potenza 
al freno, la tecnica della prova dei mo- 
tori per modelli e notevolm ente diffe- 
ren te  da quella usata per la m aggior 
parte  dei norm ali m otori a com bustio- 
ne interna. La differenza principale con- 
siste nel fatto che un m otore per m o
delli non ha un  carbura to re che regoli 
l ’aspirazione, come hanno i norm ali mo- 
tori, e la velocitå di rotazione ě essen- 
zialm ente lim ita ta  dal tipo del carico 
che viene spinto.

Quando un m otore ě adatta to  con un 
determ inato carico (ad esempio con un 
certo tipo di elica), e le regolazioni s ta 
b ilitě per il funzionam ento piú- efficien- 
te, vi ě solo una velocitå alia quale sarå 
trasc in a ta  l’elica (carico).

Ogni variazione nella velocitå, otte- 
nu ta  con u lterio ri cam biam enti di re- 
golazione, puo solo determ inare un fu n 
zionam ento meno efficiente ed una per- 
d ita  di velocitå.

In altre  parole, purchě il m otore sia 
abbastanza elastico, esso pub essere fa t
to g irare  piu lentam ente facendolo fun- 
zionare con m inore efficienza, ad esem 
pio ingrassando la miscela con l’ap rire  
lo spillo del carbura to re ; ma tale rego- 
lazione non ě m ai cosi efficiente come 
quella delTammissione in un norm ale 
m otore a com bustione interna.

La sola regolazione efficiente della ve
locitå š  quella che si ottiene variando il 
tipo del carico, usando un ’elica piu pic- 
cola per accrescere la velocitå, ed una 
piú grande p er dim inuirla. Il tipo di 
elica quindi lim ita  la potenza che un 
dato m otore pub sviluppare. P er  f e n 
dere chiaro questo asserto, dobbiamo 
stud iare  piú dettag liatam ente la relazio- 
ne fra  la potenza e la velocitå di ro ta 
zione.

La potenza é  una m isura del lavoro 
fatto  da  un motore. Essa ě una funzione 
derivata, vale a d ire  che non si pub 
m isurare direttam ente. I due fa tto ri che 
noi possiamo m isurare sono la velocitå 
di rotazione dell’asse del m otore (con un 
tachim etro o uno stroboscopio) e la cop-

pia, o momento torcente, applicata al- 
l ’asse stesso.

Il lavoro ě il prodotto  di una forza 
per lo spostam ento del suo punto di ap- 
plicazione nella direzione della forza 
stessa. Nel caso di una semplice a ttrez- 
za tu ra  per la m isurazione della coppia, 
come in fig. 1, il peso m isuratore sul 
braccio deila coppia ě soggetto alla forza 
di gravitå, ma quest'u ltim a ě vin ta dal
la coppia prodotta dal motore.

La « forza » ě quindi in questo caso 
il valore del peso P. Il corrispondente 
«spostam ento»  ě 2 π ϋ  volte il numero 
dei giri effettuati dal motore.

La form ula che esprim e la potenza di 
un m otore sarå quindi:

2r:DxNxP 
W ' 75x60

in cui:
■N =  num ero di giri al m inuto;
75 =  fa tto re  di conversione fra  Kgm. 

e C.V.;
60 =  fa tto re  di conversione fra  m inuti 

prim i e secondi.
Il prodotto DxP rappresen ta  il valore 

della coppia, cioě del peso moltiplicato 
per la  sua distanza dall’asse. Se indi- 
chiamo tale valore con Q, la form ula di
ven í erå:

„  _  2 itx N x Q  N xQ  
”  75x60 ~ ΊΊ1Γ

In  a ltre  parole la potenza di un mo
to re  pub essere tro v ata  m isurando la 
coppia (in Kg. m.), m oltiplicandola per 
la corrispondente velocitå di rotazione 
e dividendo per 716.

O ra appare chiaro il modo in  cui viene 
ricavata  p raticam ente la curva della po
tenza d i un  motore. Le prove sono ef- 
fe ttua te  adattando il m otore con cari- 
chi d ifferen ti, e m isurando le corrispon- 
den ti velocitå di rotazione e coppia mo- 
trice. Il prodotto di questi due fatto ri 
viene poi a figurare su una curva, piú 
o m eno dolce, in riferim ento  alla re la 
tiva velocitå di rotazione.

Un fa tto  che la m edia delle persone 
riesce difficilm ente a com prendere ě che 
la coppia tenda a d im inuire con l’au- 
m ento della velocitå di rotazione. Cib

accade perchě si confonde la coppia con 
la potenza. Sebbene il m otore possa svi
luppare piú potenza a velocitå piú alte, 
la sua capacitå di fa r  g irare un carico 
a queste alte velocitå ě ridotta; per cui 
la necessitå di usare carichi piú leggeri, 
cioě eliche piú piccole.

La m aniera in cui decresce la coppia 
con l’aum ento della velocitå di rotazione 
varia  da un m otore alfialtro. T re esem- 
pi con trastan ti sono m ostrati nelle fi
gure 4-5-6. Nel motore A (fig. 4) la 
coppia decresce costantem ente con l ’au- 
m ento della velocitå, dando una curva 
di potenza piuttosto arro tondata, ed il 
cui massimo corrisponde ad una velo
citå non molto alta. In altre  parole il 
motore A ě un motore piuttosto lento.

Nel motore B (fig. 5) la coppia si m an- 
tiene approssim ativam ente costante per 
una vasta gam m a di regimi, e quindi 
decresce ' rapidam ente. La d ifferente in 
fluenza sulla curva di potenza ě chiara. 
Questo ě un m otore veloce, che svi- 
luppa la sua m assim a potenza ad un 
regim e molto, alto.

II m otore C (fig. 6) ě rela tivam ente 
inefficiente a basse velocitå, ed ě anche 
esso un m otore veloce, con la m assima 
potenza ad alto regime.

M olte curve pratiche di motori hanno 
degli sbalzi, cioě i valori delle coppie 
sviluppate non giacciono su una curva 
uniform e. Cib ě dovuto principalm ente 
alla variazione deU’efficienza del mo
tore ai differenti regim i; oppure anche 
alle vibrazioni o ad altre condizioni di 
prova.

I m assimi precedentem ente menzionati 
si riferiscono alia curva d i potenza, cor- 
rispondendo alia regione in cui la po
tenza non cresce piú con 1’aum entare 
della velocitå di rotazione, m a anzi co- 
m incia a decrescere. La som m itá della 
curva rappresen ta  la m assim a potenza 
che il m otore pub sviluppare. L ’operare 
a questa velocitå significa ricavare tu tto  
il lavoro possibile dalla  miscela usata. 
Si noterá pero che il carico che pub 
essere azionato a questo regim e ě spesso 
troppo leggero, corrispondendo ad una
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elica troppo piccola p e r l’uso pratico in 
m olti tip i di modelli.

Teoricam ente su modelli da gara (volo 
libero e vincolato d a  velocitá) sarebbe 
consigliabile usare un tipo di elica che 
perm ettesse al motore di funzionare al 
regim e corrispondente alla m assima po- 
tenza. Pero un’elica piccola puo pro- 
vocare difficoltå di avviam ento, ed un 
regim e molto alto puo causare difficoltå 
d i centraggio del modello, dovute alla 
azione giroscopica deH’elica. Vi possono 
essere anche delle nette  esigenze sulle 
caratte ristiche delle eliche da usare, che 
fissano a ltre  dimensioni.

Un altro  punto d a  considerare ě che 
i diagram m i delle prove rappresen tano  
condizioni di funzionam ento statico. In 
volo la velocitå dell’elica tende a cresce- 
re, a causa della variazione della sua re - 
sistenza, che decresce quando essa, oltre 
a ruotare, avanza nell’aria. Tale dim i- 
nuzione corrisponde, grosso modo, ad un 
aum ento della velocitå d i rotazione di 
circa il dieci per cento. P er  fa r si quindi 
che il m otore funzioni in volo al r e 
gime di m assim a potenza, il tipo del- 
l’elica deve essere scelto in modo da 
corrispondere ad un regim e di circa il 
dieci p e r cento inferiore a quello di m as
sim a potenza determ inato  p e r quel p a r-  
ticolare motore.

Un altro  pericolo dei d a ti risu ltan ti 
dalla prova di un m otore é che i risu l- 
ta ti  o ttenuti dall’esem plare in prova non 
diano garanzia di essere costanti per 
tu tti gli a ltr i m otori dello stesso tipo. 
A nche con le s tre tte  tolleranze m ante-

Bergamasehi in pista ai Campionati Mon
dial! a Cranfield

nu te  nella produzione di m otori, vi pos
sono essere differenze di costruzione, e 
tra ttandosi di piccole dimensioni, tali 
differenze tr a  un m otore e l’altro , pos
sono anche essere notevoli. Q uanto piú 
piccolo ě il tipo di motore, tanto m ag- 
giori, proporzionalm ente, possono essere 
tali variazioni.

Ino ltre  vi sono num erose a ltre  possi- 
bili cause di variazione. Le condizioni 
atm osferidhe influiscono su ll’efficienza 
della miscela, per cui, stre ttam en te  par- 
lando, i r isu lta ti delle prove dovreb- 
bero essere rife riti alle condizioni atm o- 
sferiche (cioě um iditå relativa, tem pera
tu ra  e pressione). Ma viene considerato 
inutile in tro d u rre  queste complicazioni 
nel p resen tare  i risu lta ti delle prove, poi- 
ché la loro influenza non ě molto grande 
in paragone a quella di a ltri fatto ri 
pratici.

Gli effetti di miscele d ifferen ti invece 
sono tu tta  u n ’a ltra  questione. In fa tti 
ě la pressione della miscela che esplo- 
de sulla testa  del pistone a determ i
nere  la coppia generate su ll’asse. P e r-  
tan to  una miscela piú potente genererå 
una maggiore coppia, che po trå spinge- 
re  il carico di u n ’elica piú grande alla 
stessa velocitå, oppure la stessa elica 
ad una velocitå maggiore. P ertan to  le 
prove com parative su d ifferen ti motori 
devono essere effe ttuate  con la stessa 
miscela.

P robabilm ente la conclusione piú in 
teressan te da tra rre  a questo punto  ě 
che la m aggior parte  dei m otori in uso 
su  modelli funzionano ad un regim e di 
molto piú lento di quello corrispondente 
alla loro potenza massima, e cio anche 
in modelli da gara. Il regim e di m as
sim a potenza ě aum entato  costante- 
m ente con la produzione di m otori degli 
u ltim i dieci anni, con il risu lta to  che 
per m olti m otori supera i 10.000 giri. 
I motori a glow -plug  raggiungono la

Fie. 6
m assim a potenza ad un  regim e un po’ 
piú alto che non i diesel, ma am bedue 
hanno superato  quelli ad accensione 
elettrica.

RON WARRING
(Da « AEROMQDELLER  » m arzo  1954)
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U N  A U T O M O D E L L O
di J. W. MOORE

( c o n t i n u a z i o n e  d a l  n .  3  Λ )

Se, a questo punto della lavorazione del 
modello, desiderate vederlo sulle sue 
ruote, potete effettuare i necessari fori 
sul telaio per le viti che bloccano il sup- 
porto del m otore e l’asse anteriore, ed in 
ta l modo effettuare un montaggio tem - 
poraneo.

Tanto per non lavorare sem pře al to r- 
nio, potete ora prendere le forbici per 
la la tta  ed  il saldatore e fare:

IL  SERBATOIO — Questo ě fatto con 
lam iera di ottone da 0,2 a 0 3 mm., o con 
lam iera zincata o stagnata. Il metodo 
semplice ě costruire un blocco di legno 
duro, che serv irå  da forma, con le di
mension! del disegno meno due volte lo 
spessore della lam iera. P er prim a cosa 
prendete un pezzo di carta pesante o di 
cartoncino leggero ed avvolgete la forma 
di legno, sovrapponendone i due lembi 
per una lunghezza di 6 od 8 mm. e ta -  
gliandone le parti che fuoriescono dalla 
estrem itå del bloccc. Questo modello vi 
serv irå  per ritag liare in  m isu ra la la 
m iera di ottone. Tagliate quindi la la 
m iera di ottone ed avvolgetela attorno 
alia form a in legno e saldatela lungo la 
sovrapposizione, lasciando 1% o 2 mm. 
in piú alle due estrem itå. Le due facce 
te rm inali possono venire realizzate in 
diverse m aniere: io norm alm ente r ita -  
glio due pezzi di lam iera, usando come 
guida la form a in legno e tagliandoli con 
un  sovrappiu di 2,5 mm. xutt’attorno. A 
questo punto  basta tagliare il sovrappiu 
con tagli rad ia li fino alla linea defin iti
va dei term inali, e piegare queste lin - 
guette verso 1’interno del serbatoio ad 
angolo retto , in medo da form åre una 
specie di flangia che si inserisce nelTin- 
terno del serbatoio. Ora si possono sal- 
dare i due term inali sul serbatoio, la 
sciando quel sovraptpiů di l % - 2  mm. 
che venne prim a lasciato sul corpo del 
serbatoio, tu tťa tto rn o  e che serve a fa- 
cilitare 1’operazione di saldatura . Una 
volta saldato. il sovrappiu si puö tag lia
re. La parte  frontale puö essere saldata 
senza indugio, m entre per la parte  poste- 
rio re ě necessario attendere che alcuni 
dei tub i ccllegati al serbatoio siano in 
posizione. S u ll’angolo superiore del te r 
m inate anteriore, vicino alia mezzeria 
dell’autom odello va fatto  un  foro per 
sistem are il tubo riem pitore. Questo tu 
bo riem pitore puö essere realizzato con 
il pezzo in terno  di una valvola di bici- 
cletta, il pezzo che porta  l’elem ento di 
gomma (mi auguro che le valvole di bi- 
cicletta ita liane siano identiche a quelle 
inglesi!... N .d.T .). Le due p arti la terali 
della valvola vengono lim ate via ed  il 
term inale sottile tagliato , lasciando 
5 mm. di filetto  fuori del corpo. Si r i-  
fora la  valvola con una punta da 2,5 mm., 
la si sistem a nel foro del serbatoio e 
la si salda su di esso. Il cappuccio della 
polvere per la valvola viene usato per 
chiudere il foro quando il serbatoio ě 
stato riem pito, e m entre la m acchina ě in 
corsa. Questo stesso foro ě usato per vuo-

ta re  il serbatoio della miscela in esso 
rim asta.

Togliete a questo punto il serbatoio 
dalla form a in legno, ed a m etá lu n 
ghezza verso la parte  esterna della mac- 
china, come a disegno, fate un altro  foro. 
In questo va inserito il tubo di ventila- 
zione che sporge dalla carrozzeria del 
modello all’esterno del serbatoio. m entre 
all’interno si piega verso l’alto, fin  quasi 
a raggiungere la parte  superiore del ser- 
batoio. Dato che la form a ě piuttosto 
com plicata da fare, ě consigliabile usare 
un  tubo di rám e o di ottone da 4-5 mm. di 
diam etro, piegarla secondo il aisegno che 
ě abbastanza chiaro, m etterla in posi
zione e saldarla, avendo cura che la p a r
te in te rna sia nella corretta posizione e 
facendo una bella sa ldatura a stagno al
l’esterno del serbatoio. A questo punto  
finalm ente potete saldare la parte  po- 
steriore del serbatoio. Ora dovete fare 
il foro per l’uscita del carburante, nel- 
l ’angolo inferiore posteriore, vicino alia 
mezzeria del modellc. D urante l ’uso il 
serbatoio viene riem pito di una quantitå 
conosciuta di miscela ed ě perciö inutile, 
ed in un certo senso anche dannoso, p re- 
vedere un troppo pieno. L ’ultim a cosa 
da fare per finire il serbatoio sono le lin - 
guette per fissarlo che vengcno realiz
zate con lam iera di ottone da 1,2 mm. 
piegate in form a di L a disegno e saldate 
una anteriorm ente ed una posterior- 
mente.

A questo punto il serbatoio ě finito 
ed il prossimo pezzo da eseguire ě: 
LA VALVOLA DI ARRESTO.

(Nota del T raduttore: esistono oggi sul 
m ercato ottim e valvole di arresto, di si- 
curo funzionam ento e di facile approv- 
vigionam ento presso qualsiasi buon ne- 
gozio di m ateria le autom odellistico. Il 
m io consiglio ě di com prarne una giå fa t
ta e di sistem arla sulTautomodello, an- 
zichě costruirsela con le proprie m ani co
me fece il sig. Moore. Se poi proprio ci 
fosse chi volesse realizzarsela, h  disegno

allegato ě abbastanza semplice da capire. 
Mi sem bra di rubare spazio a M odellismo 
cel trad u rre  una descrizione lunga e m i- 
nuziosa, come ě costume del sig. M oore).

La parte  superiore della carrozzeria puö 
essere ora messa a posto. Essa puö v e
n ire  realizzata cd in  lam iera sottile di 
allum inio, come dal progetto  originale, 
od in legno c cartapesta . N aturalm ente 
usando m ateriale di spessore diverso dal 
p reventivato , la form a deve venire leg- 
germ ente varia ta  per realizzare i riscon- 
tr i necessari. Sulla carrozzeria devcno 
venire realizzati i fori a disegno per il 
passaggio dell’aria.

I con tatti per il glow -plug  devono ve
n ire  sistem ati nelia parte  posteriore del- 
Tautcmodello. Un polo va mésso a te rra  
e Taltro collegato ccn un  cavo fino alia 
candela.

BRIG LIA  — E’ in  acciaio da 3 mm. 
Deve venire sistem ata a ll’interno della 
carrozzeria a disegno, e la p a rte  che spor
ge deve venire a rro tondata  .onde ren - 
derla  al massimo aerodinam ica. M ettete 
60-80 gram m i di m iscela nel serbatoio e 
cercate il Centro di G rav itå  della m ac- 
china appcggiandola su un  coltello po
sto trasversalm ente alia sua mezzeria. Il 
Centro di G rav itå  p ro iettato  n o rm al
m ente alia m ezzeria delTautomodello vi 
d irå  Tesatta posizione del foro per il ca
vo sulla briglia. Allora, tenuto  presente 
che detto fero dovrå trovarsi, secondo le 
p iú  recenti nořm e F.E.M.A. ed A.M.S.C.I. 
ad una distanza di cm. 22,5 dalla mezze
ria, potřete fissarla sulla carrozzeria. do- 
po avere contem poraneam ente forato 
briglia e telaio, con dado, bullone e 
Grover. L ’esatta  posizione definitiva d e l
la briglia deve ven ire tro v ata  sulla p i
sta, con opportune accorgim enti onde 
consentire al modello di correre sulle 
quattro  ruote contem poraneam ente il che 
ě del massimo rendim ento.

F I N E
(Traduzione di Francesco Clerici)
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UN RACER TRE PUNTI

IL C-S/A
di GIOVANNI CURSI

Vogliamo occuparci oggi di au tom o. 
dellism o, di questo se tto re  del m odel- 
lismo, cosi in te ressan te, non  so ltanto  
dal pun to  di v ista  sportivo, e non sol
tan to  per gli appassionati di questo 
genere di costruzioni.

Questo se tto re  del m odellism o ě nato, 
nel nostro  Paese, nel dopoguerra; pa- 
recch ia s trad a  ě s ta ta  fa tta  dai p rim i 
m odelli di parecch i ann i fa. I d ire tti 
d iscendenti delle fam ose tra b a lla n ti 
elicauto, erano  m acchinette  a lquan to  
rud im en tali, con te laio  e carrozzeria  
ricav a ti p e r lo piu da blocchi di legno, 
ed alle quali i m otori di allo ra potevano 
im prim ere velocitå che, seppur discrete 
p e r costruzioni di quel genere, erano 
sem pře m odeste, e m odeste erano  le p re - 
stazioni e le p retese.

E ravam o agli inizi; l’esperienza doveva 
su b en tra re  come v era  m aestra . .Si co- 
mincio a progred ire, ad a rr iv a re  alle  
costruzioni realizzate per fusione. D u

ll C-8/A di Cursi al laghetto di Piobesi. In basso da solo. ed in alto assieme al racer 
dell’ing. G. Reyneri, con motore G. 21

PARLIAMO Dl A U TO M O D ELLI
di GIUSEPPE Cl AMPELLA -

ra n te  tan to  cam m ino non  e ra  ra ro  di 
vedere, du ran te una prova, v iti e bulloni 
sa lta re , gom m e logorarsi rap idam ente, 
quando ad d irittu ra  non uscivano dal loro 
cerchio!

Si, come abbiam o detto  a l principio, 
m olta s trad a  ě s ta ta  fa tta ; grazie a lla  
passione e a lla  in te llig en te  costanza di 
ta n ti appassionati siam o riu sc iti ad  a r r i 
v are  ad  ottim e realizzazioni.

Bisogna riconoscere che m olto si deve 
al progresso conseguito, in  questi u ltim i 
anni, nel cam po dei m otori, e possiamo 
ren d erc i conto del pun to  in  cui si ě 
giunti, confrontando le m edie che si 
sono ragg iun te  oggi, in  rap p o rto  al p as
sato; non perchě si voglia afferm are  
che solo la  velocitå p u ra  sia sinonim o 
di progresso, m a so ltan to  p e r p rendere  
la  velocitå, e per essa le  m edie raggiunte, 
come u n itå  di m isu ra  p e r segnare il 
cam m ino seguito dal progresso  in  questo 
se tto re. P u rtu tta v ia  crediam o di non e r-  
ra re  n e ll’afferm are  che, se tan to  si ě 
fatto , m olto, forse ancora troppo, cam m i
no c’é ancora da fare; che questo settore 
del m odellism o cosi im portan te , cosi p ro - 
p riam en te  tecnico, cosi istru ttivo , sia 
ancora alquanto indietro, perchě p ra ti-  
cato ancora da pochi; sebbene negli u lti
m i tem pi si siano agg iun ti ai p rim i a ltri 
b rav i appassionati.

P erchě  tu tto  questo? Non ě difficile 
d are  una risposta. L ’autom odellism o non 
ě, ně  deve essere, sem plice espressione 
spe ttaco lare  e sportiva; il suo grande 
valore, il suo in te resse  tecnico non ě 
ancora, o non vuol essere, profondam ente 
sen tito  e com preso.

U na delle cause piú im portan t! ě la 
carenza, o ad d irittu ra  la  m ancanza, di 
piste, che po trebbero  p er contro essere 
veri banchi di prova, vere fon ti di quelle 
sem pře desiderab ili esperienze.

U n’a ltra  causa ě la  m ancanza di un  
indirizzo tecnico, di nozioni alia p o rta ta  
di tu tti, di disegni, di elem enti a tti ad 
andare in m ano alle masse degli appas-

II C -8/A  ě un semplice modello di 
scafo a tre  punti adatto  a m otori di 
cm.3 2,5. Sul mio ho m ontato un G 20 
speed. Nelle diverse prove fatte  duran te 
Testate, girando con .raggio di m. 9,50 e 
cavo da 0,5, la velocitå ě sta ta  sem pře 
sui 55 km ./h .; non potevo sfru tta re  il 
m otore in  pieno essendo nuovo, e per- 
cio usavo miscele e ven tu ri da rodaggio. 
Questa velocitå si puó m igliorarla sen- 
sibilm ente con un m otore in piena effi- 
cienza.

II peso di m arcia ě di 500 gr., Telica 
di $ 38 a forte passo, Tasse ě orizzontale 
raddrizzato, con snodo a sféra. Lo scafo 
ě form ato  da due fiancate in com pen
sate da 1,5 aventi form a dello scafo v i
sto di fianco, sulle quali si m ontano m e- 
d ian te incastro le ordinate. Le 1-2-3 so
no in  com pensato di pioppo da 4 mm. 
molto alleggerite e dånno form a anche 
agli scarponi la terali; 1’unione di que- 
ste o rd inate con le fiancate si ottiene 
con, incastro, da eseguirsi m etå sulle 
ordinate e m etå sulle fiancate, per que- 
ste u itim e partendo dalla p a rte  supe
riore, cosi da lasciare continua Tinferio- 
re che serve da fasciame in terno degli 
scarponi; le rim anenti ordinate si mon
tano con incastro a baionetta; le o rd i
nate 3-4 portano le longherine per il 
motore, in legno duro 8 x 10. Il tubo 
porta albero ě in ottone φ 4x5 con boc- 
cole alTestrem itå e contenuto in una 
cassetta in balsa incastra ta tra  le o rd i
nate 5 e 6. L ’ultim a ordinata ě in assi- 
cella di spessore 4 mm., per potervi av- 
v ita re  il supporto elica. Il musone, moito 
piccolo, ě in balsa; i correntini in li- 
stelli 3 X 3 di balsa; il fondo ě in com 
pensato da 1 mm., la coperta e il rive
stim ento degli scarponi in com pensalo 
0,8 mm. Alle ordinate 1 e 8 si fissano 
gli a ttacchi per agganciarvi il triangolo 
e il cavo per le prove al pilone. Lo scafo 
ě vern ic iato  con smalto sintetico e ver- 
nice antimiscela.
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sionati. E ncom iabili sono gli sforzi che 
m olti fanno in  questo settore, in  cui sono 
in  ballo  anche le necessitå finanziarie, ed 
encom iabile ě l’iniziativa dell’A utom obile 
Club, che ha incom inciato ad in te ressarsi 
a questo settore. Ino ltre  Tautom odellism o 
ě considerato costoso, per le sue neces
sitå, dato che in  questo cam po tu tto  o 
quasi deve crearsi. Del resto  cosa non 
costa su questo mondo? Costoso ě so- 
p ra tu tto  p e r coloro che, m uniti di poca 
esperienza, si vogliono cim entare ubito  
in  g rand i realizzazioni, rim anendo  nel 
90 p er cento dei casi delusi.

Questo ě u n  se tto re  dove piú che m ai 
si fanno sen tire  i p roblem i della  m ecca- 
nica, che solo l’esperienza e la  volontå 
possono superare . Ci sono oggi alcune 
d itte  che p reparano  p a rti staccate, o 
ad d irittu ra  v e ttu re  com plete, le quali, 
offrendo giå parecchie soddisfazioni, pos
sono dare i p rim i con tatti con l’au to - 
modellismo.

Del resto  questo  se tto re non puč e non 
deve rim an ere  r ise rv a to  so ltan to  a  pochi 
iniziati, lasciando agli a ltr i il ruo lo  di 
spe tta to ri; cosi non si a rr iv e rå  m ai alla 
diffusione di questa  categoria. I l nostro  
proposito  ě di ten ere  in fo rm ati i nostri 
le tto ri di quan to  avviene in  P a tr ia  ed 
a ll’estero in  questo settore, cercando, per 
quanto  ci sa rå  possibile, d i fo rn ire  nuovi 
suggerim enti tecnici e u tili consigli. E ’ 
da ten er p resen te  che sarebbero  in  p ro - 
getto  le costruzioni di piste, come quella, 
giå da tempo auspicata, di Roma; non 
res ta  pero a ltro  da fa re  che fo rm u lare  
l’augurio  che p resto  si possano o ttenere  
realizzazioni di questo  genere; il  tem po 
ci darå  la  r isposta  m igliore.

P er  quanto  rig u ard a  le tenderize od ier- 
ne nelle costruzioni autom odellistiche, 
noi vediam o che esse si o rien tano  verso 
u n a  fisionomia stilizzata, ten d en te  verso 
carrozzerie rastrem ate , o m eglio ancora 
verso le v e ttu re  a fo rm a di goccia, per 
o ttenere la  m in im a resistenza a ll’avan - 
zamento, ruote lenticolari, nessun organo 
di sospensione anteriore.

Le opinioni possono essere d ispara te ; 
se ě vero che la  « goccia » offre la m i
n im a resistenza, ě anche vero  che a ltr i 
fa tto ri vanno esam inati, come ad esem - 
pio il p iazzare su lla  v e ttu ra  un  organo 
am m ortizzante, ai fini di u n a  buona te -  
n u ta  di strada.

Certo che v e ttu re  rip roducen ti in  scala 
m odelli esisten ti s®no p referib ili ai fini 
de ll’estetica, m a dobbiam o vedere  quale 
resistenza puo o ffrire  la  superficie stessa 
della carrozzeria  allo scorrim ento  la te 
ra le  dell’aria.

I p are ri su ll’aerodinam ica sono a volte

alquanto  controversi; p u rtu tta v ia  dob
biam o esam inare il caso delle v e ttu re  
da record, ad esempio, che adottano 
carrozzerie aerodinam iche in tegrali, te n -  
den ti ad  elim inare al m assim o i vortici 
d ’aria , e che hanno o ttim e doti di pene- 
trazione. Del resto  in  questo fa scuola 
la tendenza tedesca di costru ire  v e ttu re  
con carrrozzerie  aerod inam iche com ple- 
tam en te  ca renate anche per la  fo rm ula 
« 1 », e ce ne offre un  esem pio la nuova 
M ercedes 6 cil. 2500 F. 1, la  cui carroz
zeria  e ra  allo studio fin da ll’an teguerra.

P er  l’o ttim a ten u ta  di s trad a  dobbiam o 
considerare un a ltro  fa tto re , un  fa tto re  
che si fa sen tire  sia nelle  v e ttu re  n o r- 
m ali che sugli autom odelli: la  necessitå 
di collocare il baricen tro  della m acchina 
il p iú  basso possibile. M olte volte per 
ca ttiva  te n u ta  di s trad a  ed e rra ta  dispo- 
sizione dei pesi, si son v isti autom odelli 
e ffe ttu a re  freq u en ti im pennate, o ad d i
r i t tu ra  capottare. L a sistem azione del 
m otore ha  in questo caso grande im por- 
tanza; una e rra ta  posizione potrebbe 
p reg iud icare tu tto . T u tti questi fa tto ri 
vanno s tab iliti in  sede di progetto, come 
p u re  l’insiem e del telaio, che deve o ffrire  
robustezza insiem e ad  una d iscreta leg- 
gerezza, due fa tto ri in  contrasto  che deb- 
bono m e tte rs i insieme.

Nön sarebbe sbagliato  pred isporre  de- 
gli organi am m ortizzatori, perchě si deve 
considerare che, se il te laio  rigido offre 
la  m assim a garanzia di ten u ta  su una 
p ista  levigatissim a, su u n a  pista avente 
le m inim e sconnessure la ten u ta  stessa 
diviene problem atica; in fa tti, al m inim o 
u rto  col terreno , la  v e ttu ra  tenderå  ad 
un  sobbalzo e ad  uno sbandam ento, con 
conseguente p erd itå  di velocitå, che si 
sm orzerå senza possib ilitå di ripresa . In

quanto  alle trasm issioni rim ando il le t- 
to re  al n. 55 del mese scörso di questa  
riv ista , in  cui in  un  articolo, tra tto  da 
« Model M aker », giå m olto si ě paria to  
su questo problem a.

O ttim a ě l’idea di rea lizzare  la  tr a -  
sm issione sulle q u attro  ruote, pero  biso- 
gna considerare che ogni coppia d ’ingra- 
naggi provoca un  assorbim ento di po- 
tenza del m otore che varia  dal 10 al 15 
per cento. E ’ logico tu ttav ia  che in tu tte  
le realizzazioni m eccaniche bisogna tro 
vare  u n a  viå di com prom esso in  cui, 
som m ando i fa tto ri di rend im en to  posi- 
v iti e negativi, si possa t ra r re  quello  che 
chiam erem o il rendim ento  ottim o dello 
insieme.

In  quanto  al peso esso ha  la sua g ran 
de im portanza, m a non deve p reg iud i
care la  robustezza. Si po trebbero  co
stru ire  te la i tu b o la ri ad  elem enti sepa
ra ti, un iti insiem e m edian te sa lda tu re  
autogene, che risu ltano  sem plici, leggeri 
e robusti e offrono la m assim a possibi
litå  di alloggiam ento degli o rgan i m ec- 
canici.

Su questo argom ento com unque av re- 
mo modo di rito rnare , in tra ttenendoci 
su lla realizzazione dei te lai, trasm issioni, 
sospensioni e carrozzerie, m agari di mo
delli in  scala ricav a ti da lam iera  di a llu - 
minio b a ttu ta ; cosa questa  che potrebbe 
davvero o ffrire  un  nuovo orientam ento. 
Formuiiamo- percio fin da ora l ’augurio 
che tu tto  cio possa essere d i con tribu te 
p e r lo sviluppo dell'autom odellism o, e 
possa essere apprezzato da tu tt i  i mo- 
dellisti, v eri « ingegneri » di questo pic
colo grande mondo, in  scala si, m a sem 
p ře  u tile  ed  in teressan te.

GIUSEPPE CIAMPELLA

1652



I L  “ P I P ”
LJn semplice idroscivolantø con propulsion© a Jet©x

di A. F. PALMER
Il Je tex  ě, sotto m olti pun ti di vista, 

l ’un itå  m otrice ideale per un  idroscivo- 
lante, sia per corsa v incolata ohe libera, 
e  il P ip  ě un  esempio semplice ma si
gnificative del .sistema, ben adatta to  a 
questa form a di propulsione. Sebbene 
progettato  per il Je tex  200, il Pip puo 
andare molto efficientem ente sia con il 
Je tm aster che con il « 100 ».

U na caratteristica insolita ě il tunnel 
nella prua, che fa passare l’aria, per r i-  
d u rre  il risucchio al gradino.

Il modello ha possibilitå di elevate 
prestazioni; non sono sta te  effettuate 
delle corse croncm etrate, m a com unque, 
con il Je tex  200, il « P ip  » ě molto velo- 
ce e stabile.

La costruzione ě quasi in teram ente in 
tavo lette di balsa da 1,5 e si inizia ri- 
tagliando tu tte  le ordinate e gli elem en- 
ti longitudinali. I pezzi ritag lia ti vengo- 
no poi un iti m ontandoli rovesciati su una 
tavola piana, in medo da form are qual- 
cosa di sim ile ad una scatola per uova, 
facendo attenzione che il tu tto  risu lti 
ben squadrato e preciso.

Poi si aggiungono tre  blocchetti in 
p rua, scartavetrandoli a form a, e quindi 
si passa alla 'ricopertura, sem pře in  ta
volette di balsa. seguendo questc ordi- 
ne: p rim a il centro, quindi i la ti d ietro  
al gradino, che devono essere leggerm en- 
te in taccati all’esterno, per assum ere 
l’angolo all’o rd inata n. 6.

P rim a di attaccare la tavo le tta  di b a l
sa, con la vena trasversale , che form a la 
superficie p lanante anteriore, l ’interno 
del tunnel (inclusa la faccia in terna del
la suddetta  tavoletta) de ve essere vern i- 
ciatu  con due abbondanti m ani di « b a 
nana oil ».

Poi si fissa il ponte in tre  pezzi (quel- 
lo centrale e due la tera li), facendo a t
tenzione che il pezzo centrale non dgve 
ricoprire  il tunne l anteriorm ente, e te r-  
m inare d ie tro  fra le o rd inate 3 e 4.

Un pezzo d i balsa da 5 mm., con due 
v iti che escono in fuori, viene fissato 
fra  le ordinate 4 e 5 per portare il sup
porto del motore, e un foglietto di allu- 
m inio sottile viene incollato dal motore 
fino alla poppa.

La cappotta puo essere rieavata dal 
blocco d i balsa, seavato per leggerezza; 
oppure costruita. Della ca rta  am ian tata 
ne protegge l’in terno dal getto del motore.

N ell’originale sono m ontati due seg- 
giolini e parabrezza, per am ore de ll’ap- 
parenza, e il modello completo viene 
scartavetrato  accuratam ente per assotti- 
g liare la rico p ertu ra  e r id u rre  il peso,

prim a di rifin ire  con due m ani di « b a 
nana o i l».

U n’a ltra  form a d i rifin itu ra  pub esse
re effe ttuata  con due o tre  m ani di stuc
co, ben rifinite, seguite d a  una m ano di 
vernice colorata e decalcomanie, secondo 
i gusti.

A. F. PALMER
(Da « Model M aker » gennaio ’54)

CApOTTtNA RICAVATA DA BLOCCO C5t BAL S A

ELe MENTI LON&rrUCJNALl -  I NTA& LI PER LH ORDINATE 
f SOLO SU DUE PE22.I

λ
C O PE R T U R .A  IN 8 A L S A  DA I.S” LA COPERTURA C E N T R A L S

7

PONTE El E m e n t i LO NGI Tu  CM N ALI

[ E r
SE 2IO N E  all ' o r d in a t a  5

SE2 . ALL'ORDINATA 6>

ORDINATE IN B A L S A  O A T.S

A sin istra : Una bella riproduzione della fregata « Berlin» del Bra ndeburgo, eseguita dal triestino Carlo Tedeschi, su disegni di 
Gay di Roma. A destra: Un aspetto della mostra dell’Associazione Modellistica Navale Romana
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UN O TTIM O  CUTTER A DERIVA, CLASSE 1 METRO

l_  O  S C O W
II rnodello che presentiam o, opera del 

palerm itano E ttore S irtoli, ě la rip rodu- 
zione di una deriva ultraveloce apparte- 
nen te ad una serie esistente da alcuni 
anni sui grandi laghi am ericani: lo scafo 
ě simile, in pianta a quello di un  mono- 
tipo progettato  n e l 1938 dall’ing. Q ua- 
glino. C aratteristica dello Scow ě quella 
di avere uno scafo p lanante e quindi di 
essere, in partico lari condizioni di vento 
e di m are, in grado di nav igare osser- 
vando il m igliore assetto, senza cioě in- 
gavonarsi, e cioě opponendo lo scafo la 
m inim a resistenza a ll’avanzam ento.

La sezione dello Scow ě tonda: molto 
largo e p iatto , sbandando, tocca 1’acqua 
in piccola m isura e quindi si sono rese 
necessarie due derive in luogo di una 
centrale per ev itare lo scarroccio. Le 
derive la tera li sono poste in modo che, 
guardando la sezione dello scafo, si pre- 
sentano perpendicolari a due tangenti 
patsan ti poco sotto la linea di galleggia- 
m ento. Suo diretto antagonista ě il « R a
ven )>, a ltra  deriva p lanante a spigoli 
sm ussanti.

Il modello presenta alcune com prensi- 
bili v a rian ti per quanto riguarda la ve- 
la tu ra  e la form a del tim one, inoltre si 
ě resa necessaria, per la m ancanza del- 
l’equipaggio, la zavorra sulle derive e il 
tim one autom atico realizzato a « p a le tta 
aerodinam ica» p resen tan te sensibili van- 
taggi rispetto  ai com uni tim oni automa- 
tici a molla in quanto la paletta aero
dinam ica, realizzabile in balsa duro con 
anim a in  filo di ottone da mm. 2, ě o rien
ta te  dalla corren te di vento e quindi 
consente il m antenim ento  della ro tta  in 
modo preciso in quanto conserva l’im - 
barcazione sem pře alla stessa posizione 
rispetto  alia direzione del vento. La p a 
le tta , con profilo biconvěsso sim metrico, 
ě sistem ata ad  una estrem itå d i un  b i- 
lanciere che porta un  contrappeso al- 
1’a ltra  estrem itå: la  ruo ta den tata  siste
m ata a ll’asse del b ilanciere consente di

di ETTORE SIRTOLI

orien tare la pale tta  m edesim a rispetto  
al tim one, la cui b a rra  ě appunto rivol- 
ta  indietro, a seconda della ro tta  che si 
vuol fare seguire al modello stesso.

La chiglia si pub realizzare con due 
sagome longitudinal! di com pensato da 
mm. 4 o 5: cio consente di dividere, per 
com oditå di lavoro, le sagome stesse in 
p a rti sfasate, le ordinate saranno in  com
pensato da mm. 4, ě consigliabile che sia- 
no alleggerite e saranno fra  loro colie- 
gate, all’orlo, da due se rre tte  da m il- 
lim etri 4 x 4 .  F ra  le ordinate n. 6 ed  8 
si devono sistem are i cassonetti per le 
derive: le pare ti dei m edesim i saranno 
in com pensato da mm. 4: queste due 
guance saranno separate da un  listello 
di spessore pari a mm. 1,5; per chi vo- 
lesse le due derive fisse puo fissarle, con 
viti o ribattin i, alia parte  in feriore di 
essi. Le lame di deriva sono in d u ra llu -  
minio da mm. 1,5 e alia loro parte  in fe
rio re vi ě la zavorra di piom bo p ari a 
900 gram m i per lam a di deriva (totale 
zavorra: gr. 1800).

Il fasciam e ě in listelli (p referib ilm en- 
te il mogano) da mm. 2 x 7  o 2,5 x 7 e 
dovrå essere sistem ato partendo  daH’oric 
verso la chiglia che, si noti, non com pare 
fuori del fasciame, a ll’esterno. C onsiglia
bile il sistem a delle fasce poste a lte rn a- 
tivam ente.

La coperta sa rå  in  listelli di mogano 
da mm. 2 x 7 o in listelli d i mogano da 
mm. 2 x 6  in tercala ti con listelli di tigiio 
da mm. 2 x 2 ,  la  cornice del pozzetto 
sarå in listello da mm 6 o sagom ata in 
compensato da mm. 1; il pagliolo sarå in 
listelli -da mm. 2 x 10 posti scostati l’uno 
daH’altro.

L ’albero, con canale per in ferire  la 
vela, ě alto cm. 138 e poggia, penetrando  
nello scafo, sulla chiglia, in apposita 
scassa; e 16 cm. dalla base di esso vi ě 
l’in feritu ra  per la vela, a 103 cm. dalla 
base vi ě l’attacco superiore del fiocco. 
La boma, cava anch’essa, ě lunga cm. 57.

Il sartiam e puo essere in  refe o in  ca- 
vetto  m etallico e si fissa in basso, aU’orlo 
dello scafo. Le crocette sono fisse e m e- 
talliche.

Lo scafo va verniciato all’interno con 
parecchie m ani di collante un poco dilui- 
to, cio prim a dell’appl'icazione della co
perta ; circa quesťultim a ě bene passare 
del collante anche sulla faccia inferiore 
dei listelli prim a di applicarli. Lo scafo, 
eomipletato, dovrå essere allisciato con 
carta  ve tra ta  e poi stuccato alia nitro, 
p rim a a spatola e poi, allisciata tale 
stuccatura con tela abrasiva ed acqua, a 
pennello (stucco alia n itro  diluito). Dopo 
u lterio re finitura con te la  abrasiva ed 
acqua si passa alla vern ic iatura . E ' di 
pregevole effetto estetico lasciare la  co
perta  a legno naturale , verniciandola 
solo con alcune m ani di n itro  trasp a - 
rente.

U n altro  sistem a di preparazione dello 
scafo ě il seguente: scartave trare  il fa 
sciame fine ad  allisciarlo, rifinire con 
carta ve tra ta  fina un ta  di olio di lino 
cotto e poi, dopo qualche tempo, passare 
sullo scafo sem entite molto densa (ad- 
densata, ad  es. con polvere b ianca), a lli- 
sciare poi con carta  ve tra ta  o abrasiva 
e acqua e infine verniciare.

Le vele sono fa tte  in tessuto molto 
leggero con drittofilo al filo di uscita 
delle medesime.

Sagom are il p iú  possibile anche la za
vorra in  piombo sulle derive per d im i- 
nu ire  la resistenza a ll’avanzam ento.

Le caratteristiche del modello sono:
lunghezza cm. 100
larghezza cm. 29,2
altezza cm. 156
superficie velica mq. 0,472
stazza kg. 3,600
zavorra kg. 1,800
albero e bom a cavi
tim oneria a paletta  aerodinam ica;
doppia deriva.

Due riproduzioni realizzate dai fratelli Lusci di Firenze: a sinistra: la corazzata Washington; a destra: un »cargo», ambedue con
motore elettrico
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PARTICOLARI IMPORTANT! PER LA 
VITALITÅ DEI PLASTICI FERROVIARI

LE FIGURINE
D urante il mio peregrinare  ferm odelli- 

stico, ho visto m olti plastici, e fra  questi 
alcuni che, vi garantisco si presentano 
come vere opere d’arte.

Ho visto rip rodo tti paesaggi a cui si 
puó, senza esitazione, dare un nome; ho 
visto riproduzioni di vere vallate  e di 
q u artie ri c ittad in i; m in ia tu re  d i note 
stazioni; traccia ti assolutam ente fedeli 
alia tecnica del vero. L a m aggior parte  
di queste perfe tte  creazioni d ’arte  mo- 
dellistica, pero· m ancano di vita.

E’ su  questo punto  che voglio soffer- 
m arm i.

Se qualcuno ha sentito  questa m an- 
canza, si ě tu tť a l p iú  procurato u n  « Ca- 
postazione » con tan to  d i berrettino  v iva- 
cem ente colorato in  rosso, fischietto in 
bocca e pale tta  verde in  mano, e lo ha 
messo, im pettito  e compunto, sulla ban- 
china p iú  prossim a al caseggiato della 
stazione, in atto di dare la partenza ad 
un  treno anche quando questo treno non 
c’ě, o, quel che ě peggio, anche quando 
questo treno  sta en trando in quella 
stazione.

Troppo raram ente vedo su quei plasti
ci tu tta  quella folia eterogenea e vario- 
pinta, che m i d istu rba e mi in tralcia , o- 
gni qualvolta mi accingo a salire real- 
m ente sul treno.

Non ho m ai visto sulle banchine dei 
plastici un bam bino che fa i capricci 
perchě vuol sa lire sul carrello elettrico 
del portabagagli, od un  elegante signore 
che sta en trando  fretto lcsam ente in una 
porta con sopra l’indicazione « Ritirate».

Eppure ě p roprio  tu tto  questo che då 
v ita lita  ad un  plastico, e che lascia il 
v isitatore attonito.

Se poi nel plastico un fascio di b inari 
si avvia verso il pianoro dello scalo m er- 
ci o di un  parco industriale, spesso ve- 
diam o ivi ben sistem ati, in prossim itå 
di una fila di carri. in attesa di essere 
caricati o scaricati, piccoli au tocar- 
ri in  perfe tta  scala, m a troppo r a 
ram ente, anzi quasi mai, ho scorto sul 
pianoro di carico e presso le piccole gru, 
il personale destinato  al loro funzicna- 
mento, gli au tisti che bivaccano in  croc- 
chio in  attesa di r ip artire  per rinnovare 
il carico dei loro autocarri, o i facchini 
che si affannano per ripo rre al coperto, 
o per portare dall’in te rno  ai carri ferm i 
lungo il pianoro i vari carichi, i quali 
possono essere rappresen ta ti da casse, 
da fusti, da sacchi, da colli di varia  n a 
tu ra , ivi com presi ad esempio un m ac- 
chinario  in gabbia, o un paio di biciclet- 
te  spedite da qualche fabbrica ad un suo, 
chisså quale, cliente.
. M entre spesso a fianco della linea fer- 

ra ta  vedo serpeggiare delle belle stradě, 
a volte m agistralm ente di'segnate, su quei 
plastici, perfino cc-i paracarri, o add irit- 
tu ra  col centro m aggiorm ente annerito  
d a l rotolare del traffico , m ai ho notato, 
cosa che invece si vede spesso nella rea l- 
tå , una m acchina ferm a col cofano aper- 
to ed un  omino che vi fruga dentro, od 
un  motociclista appiedato che, presso un 
passaggio a livello chiušo, cerca di ol- 
trepassarlo  curvandosi sotto le sbarre, 
cercando d i’ farv i passare, inclinandola, 
anche la sua m otoretta.

Ho visto im ponenti vigili con braccia 
allargate in ten ti a dare il via libera ai 
pedoni, m a m ai ho visto fro tte  di pedoni 
a ttraversa re  sotto di lu i la strada , fra  
veicoli che attendono finisca il flusso dei 
pedoni per rip rendere la  loro m arcia fra  
i palazzi della  cittå in m in iatura, con 
tan to  di negozi, che, purtroppo, spesso 
dånno uno strano senso di tristezza in 
quanto nessuno sta passando nelle loro 
vicinanze, ně alcuno sosta ad am m irare 
le loro vetrine.

E che d ire  poi delle campagne, spesso 
fatte  in m aniera tan to  p erfe tta  da dare 
l’im pressione di vedere un  vero paesag- 
gio dall’aeroplano?

M ettiam o su quei campi a ra ti almeno 
uno spaventapasseri e qua e lå omini 
sparsi sui campi, in ten ti a l loro lavoro 
in com pagnia dei loro inseparabili ani- 
mali.

E non m anchi qualche carro agricolo 
in transito  su quelle stradine cam pestri, 
spesso cosi tortuosam ente belle, e spesso 
cosi poeticam ente inerpicantesi fra  i 
boschi.

Se su un plastico non ancora completo, 
con ad  esem pio un nuovo tra tto  di b i- 
nario  in  costruzione, o presso un  ponte 
non ancora gettato, o presso una nuova 
deviazione non ancora ccm pletata appli- 
caste un  gruppo di omini. con pale e ba- 
dili, con carriole e m ucchi di calce, cer- 
tam ente non avreste bisogno di g iustifi- 
carvi, m ostrando il vostro plastico agli 
amici.

E  non dim entichiam o, qua e lå, ai bor- 
di delle stradě , qualche m ucchietto di 
ghiaia (naturalm ente in scala), e sugli 
spiazzi posti sotto le pendici sm antellate 
dal piccone, qualche mucchio di te rra  
di riporto.

Sono proprio questi elem enti, sui 
quali pochi, troppo pochi, m cdellisti si 
sofferm ano, quelli che dånno viva v ita 
ai nostro plastico, quelli che aggiustano 
qualche angolo non troppo perfetto, 
qualche m ontagna non ortodossam ente 
completa, qualche casa leggerm ente spro- 
porzionata od eccessivam ente barcol- 
lante.

Ritengo tan to  utili alle belle realizza- 
zioni veram ente realistiche queste figu 
ríně, che giungo fino al punto  di consi- 
g liarv i l’acquisto di qualche vagoncino 
di meno, ma di non lesinare sulle figu
rine; spesso destano piú entusiasm o nel- 
l’am m iratore queste che quelli.

Un mio amico che ha ben compreso il 
valore d i questi com plem ent! ne ha 
com prate tan te  e tante, che per rim e- 
d iare al fatto  che molte erano uguali fra  
d i loro si affre tto  a cam biarne i colori 
degli indum enti, a rom pere e ria ttaccare  
in  m aniera d ifferen te qualche braccio o 
qualche gam ba, tan to  per dare a quei 
m inuscoli cittadini. villici od operai, un 
aspetto di folia variopinta ed eterogenea; 
come nella realtå .

Sono proprio queste figurine che ci 
aiutano a fare del vero modellismo, quel 
modellismo che, proprio per questo, si 
distingue dal giocattolismo e dal sem pli- 
ce collezionismo.

A ll’opera dunque: completa te  i vostri 
plastici con tu tt i  i personaggi che tro - 
vate in commercio per fare dei plastici 
veram ente modellistici.

ALDO CUNEO

In  alto: La locomotiva Gr. 660, introdotta 
nel 1873 nelle F.S., aveva una potenza di 
450 CV. e sviluppava una velocity massima 
di 80 km/h. Sopra: Una magnifies ripro- 
duzione di un vascello francese da 64 can
non! dell’epoca di Luigi XIV, realizzata da 

Giuseppe Lusci

1656



M I L A N O  Via S. Calocero, 3

Vi offre la piú vasta scelta in motori e reattori germanici, 
pill seatole di montaggio e premontaggio, oltre ad una vasta 

serie di accessori per aerei e navi

Troverete i nostri articoli nei migliori negozi di: Bergamo, 
Brescia, Cremona, Firenze, Gorizia, Merano, Messina, Milano, 

Roma, Trento, Vercelli, Verona

II nostro nuovo catalogo Vi saprä illustrare meglio i vari 
articoli. Inviate lire 100, anche in francobolli e lo avrete 

entro pochi giorni

Modellisti .
a t t e n z i o n e /
p o t ř e t e  f i n a l m e n t e  r a d i o c o -  

m a n d a r e  i v o s t r i  m o d e l l i

S a rá  tra  b reve p o sto  in  ven d ita  il

RADIODINE
R A D I O C O M A I V D O  I T A L I A N O  
A VALVOLE MINIATURA -  PREZZO 
BASSO -  FUNZIONAMENTO SICURO 

RAGGIO 1500 METRI

M O DELLO  «  A »  AD U N  COM  ANDO  

M O DELLO  « Β »  A  D U E  C O M A N D I

ne avrete  n o t i z i a  d a  q u e s t a  
s t e s s a  r i v i s t a

M O N T A N A R I
(JTUTTO PER IL MODELllSMOj

B O L O G N A
VIA GUERRAZZI 28- T E L 22416

TŘENI ELETTRICI scartamento HO
R I V A R O S S I  \

FLEISCHMANN \
M A R K L I N  Í  

R O V E x j  
(Cataloghi cad. Lire 250) f

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

P E Z Z I  Dl  R I C A M B I O  PER 

M ODELLISMO FERROVIARIO 

b i n a r i  - s e a  m bi - r u o t e  
m o t o r i - i n g r a n a g g i ,  ecc.

AE RE O - NAVI MO D E L U S  MO
5CATOLE DI MONTAGGIO DELLE PIU’ NOTE 
CASE N A Z I O N A L I  ED ESTERE - TUTTO IL 
M I G L I O R E  M A T E R I A L E  C O S T R U T T I  VO

T A V O L E  C O S T R U T T I V E  ^ 

N O S T R A  E S C L U S I V I T A  2

K l p v  IL  P I U  F A C I L E  J  
■ ED E C O N O M IC O  ^

L ire  2 5 0  u - c o n t r o l ^

XPEND IL PIU ORieiNALE *a c r o b a t i c o  £ 
ire 280 i

B A S S O  P R E Z Z O  O T T IM O  C O N T E N U T O

ECCO IL VASTO ASSORTIMENTO Dl SCATOLE CO
STRUTTIVE PER AEROMODELLI CHE TROVERETE

presso  la  /? ? i o . d e i { ( X ^ U u ^ e

Aeromodello a matas so elastica C l C O  tip  ο terrestre . . L. 5 5 0  
» » » C IC O  » idrovolante . *  7 5 0

M odello a volo libero per motori G. 22, G. 25  STRATOSFÉRA » 1 5 0 0  
M odello veleggiatore apertura alare cm. ICO ALFA AR. 8 5  » 1 0 0 0
Model/o telecomandato da allenamento per G .2 0  - GIP 4 6  $ 1 9 0 0
Modello a matassa elastica riproducente il M U S T A N G  » 7 5 0
M odello telecomandato per motori lino ad 1,5 cc. riprodu

cente il M U S T A N G ...................................................... » 1 7 0 0
Modello a matassa elastica riproducente il C.R. 3 2  . . » 2 0 0 0
Modello telecomandato per motori lino ad 1.5 cc. riprodu

cente il C.R. 3 2 ............................................................ » 2 0 0 0
M odello a matassa elastica riproducente il M A C C H I 3 0 8  » 1 0 0 0
Modello telecomandato per motori lino ad 1.5 cc. riprodu

cente il M A C C H I 3 0 8  ......................................................» 1 5 0 0
Modello telecomandato acrobatico per motori lino ad 1.5 cc.

tipo  A.R . 1 1 2 ...................................................................... » 1 0 0 0
Modello telecomandato per motori lino a 5  cc. riprodu

cente il N A V I O N ............................................................» 2 9 0 0
Modei/c veleggiatore da gara apertura alare centimetri 140

tipo  BETA A.R. 1 7 2 ...................................................... » 1 9 0 0
Modello per reattori Je lex 5 0  riproaucente il SABRE. . » 7 0 0

INDIRIZZARE VAGLIA AGGIUNGENDO LIRE 200 
PER OGNI ORDINE PER SPESE POSTÁLI ALLA

- BOLOGNA
— ............... ..  Via S. Mamolo, 6 4



aeromodELLIS T IC A
" \

Tutto quanto necessita alle voatre costru- 
zioni, potřete trovare da noi, un vasto 
assortimento ai prezzi piů convenienti.

P ia n i co stru ttiv i sodd isfacen ti ogni gusto, 
sca to le  d i m on taggio  ita lia n e  e estere, m otori 
a seoppio  d i ogni c ilin d ra ta , cappo ttin e  a 
goccia  e sem igoccia , c a r ta  seta  am ericana  
e Jap  tissue, deca lcoscivo lan li, vernici, balsa  
« S o la rb o »  in varie  p ezza tu re , le m ig lio ri 
sovrastru ttu re p er m od e lli n au tici, etc.

C o n s i g l i  t e c n i c i  a i  p r i n c i p i a n t i

C O N S  U L T A  T E Č I !
P o t ř e t e  a v e r e  i l  n o s t r o  l i s t i n o  
i n v i a n d o  L. 50  a n c b e  i n f r a n c o b o l l i

A E R O M O D E L L I S T I C A
V I A  R O M A  3 6 8  - N A P O L I

MODELDECAL
Nuova serie moderna di decalcomanie sci- 
volanti di perfetta esecuzione adatte per 

ogni costruzione modellistica

« L’assoluto realismo e 1’estetica impeccabile di un buon 
modello si ottengono solo eon l’applicazione di MODELCAL »

La prim a serie di MODELCAL comprende: 

LETTERE di 5 cm. in bianco con bordo nero; cad. Lire 10 
LETTERE di 2 cm. in bianco con bordo nero; cad. » 5
NUMERI di 5 cm. in bianco con bordo nero; cad. » 10
NUMERI di 2 cm. in bianco con bordo nero; cad. » 5
COCCARDE Italiane diametro m /m  65 cadauna » 40 
COCCARDE Italiane diametro m /m  40 cadauna » 20

LE MODELCAL SOŇO DISTRIBUITE IN ITALIA DA:

M O V O  — Milano, Via S. Spirito, 14 - tel. 700.666;
A V IO M O D E L L I — Cremona, Via G. Grandi, 6; 

ed in vendita presso tu tti i migliori negozi italiani del ramo.

AVIO M INIM A V I

LA PRIMAVERA Ě VICOIA, RITORWANO LE HIOAE GIORWATE

R M C O R D A  A L C V i V I  

S U O M  H O D E L L I  P E R  

L E  V O S T R E  O R E  

I R E R E

Z A N Z A R A
Un p icco lo  e sem plice m odello  che puó dere 
dei punti ad un m odello  da gara - costruzione 
sem plice in balsa a tra licc io  - aperture alere 
cm. 50. Disegno L. 150 - scatola m ontaggio 
lire  800.

S E T T E B E L L O
Nuova edizione completamente in balsa di un 
m odello ormai ce lebre, di facile costruzione, 
notevoli doti di vo lo , e linee eleganti - aper
tura alare cm. 103 - lungh. cm. 60. Disegno 
L. 165 - scatole di m ontaggio L. 1.100.

S M . 4 9
II piů celebre m odello  adatto per p rincip ian ti, 
costruzione interamente in tavolette di balsa, 
nessun rivestim ento in carta, pochissim i pezzi 
da inco lla re  - apertura alare cm. 60 - lun- 
ghezza cm. 48. Disegno L. 160 - scatola di 
m ontaggio completissima di tutte le parti giå 
tagliate e sbozzate : una serata di lavoro per 
m ontarlo lire  1.100.

P I N G U I N O
Un so lido  m odello  scuola di facile costru
zione, realizzato in compensato e lis te lli di 
tig lio , fusoliera a sezione triangolare, un clas- 
s ico nel suo genere, apertura alare cm. 111 - 
lungh. cm. 71. Disegno L. 175 - scatola di 
m ontaggio L. 1.100.

Presentiamo uno perlen* «-· .
u"  motoscafo de u L  Pr° du* ,one ‘

edello  per m ninr: . ur,smo emericano 
o m olorl a s ! ó a ' ? V ' r ic i  <in°  e «> W. 
Qhezza cm /m o a '  ec. - lun-

lavole sovrappcIsle'“pan 6 °rdinB,e ° a
segno detlaglia lissim o L Scato/a d 7
m ontaggio ad ordinate  e Ja ir ,
Pleta d i parti metallicHe J Z  ™ *  ^  
escluso m otore  i. 6.500 c °m presa  /



I  i  presentiamo la nuova sede della IHtta

A E K O P I C C O L A
Corso Sommeiller, 24 - T O R I  ΓΙΟ - Telefono 528-542
La p iu  im p o rta n te  o rg a n izza z io n e  eu rop ea  sp e c ia lizz a ta  nel m o d e llism o  -  La D itta  
ch e da  11 ann i gu id a  il m o d e llism o  ita lian o  con  la  su a  eccez io n a le  p ro d u zio n e

► Ϊ 20 scatole di premontaggio dei migliori modelli oggi esistenti 
nel mondo.

«£

50 tavole costruttive al naturale disegnate dai piu abili pro- 
gettisti italiani.
45 pezzature diverse di « balsa Solarbo» della migliore qualitå.
30 tipi diversi di listelli e tondini in « Tiglio Slavonia » qualitå 
ecoelsa.
15 tipi di ruote in legno, gomma piuma, pneum atiche per tu tte  
le applicazioni.
C arta modelspan - elastico - cement in tu tte  le confezioni - 
vernice nitrolux - antimiscela - compensate « Avio » in spes- 
sori e pezzature diverse.
25 tipi di eliche per tu tti i tipi di modelli sia volanti che navalí.
10 tipi di motori nelle cilindrate da 1 a 10 cc. (Agenti ven- 
dita Saturno). Tutte le parti staccate e ricambi per motori - 
Le migliori miscele per detti - Oltre 200 accessori di tu tti i 
tipi e per tu tte  le applicazioni modellismo - Decalcomanie 
aerfilm, numeri parole, scacchi, coccarde, striscie, tratteggi - 
Pilotini in plastica colorati al naturale - Batterie speciali per 
Glow-Plug - La famösa seghetta elettromagnetica da traforo 
« Vibro » - Tutte le attrezzature normali - Tagliabalsa speciale 
e confezione completa universale Zic-Zac - Radiocomandi -
11 meraviglioso automodello « Victory » in scatola di montaggio 
e in parti staccate - Tutto 1’assortimento per il modellismo 
ferroviario sia in pezzi finiti che staccati - ... E centinaia e

centinaia di altri prodotti indispensabili ai modellisti!

iV o tt  c o n fo n d e te c i  ! ! !  11 anni di esp er ien za . A ttrezza tu ra  e p erso n a le  sp e c ia -  
lizza to  -  D ue n eg o z i di v en d ita  e 1 0 0  r iv en d ito r i sp a r s i p er tu tta  P Ita lia  fanno  
d ella  D itta  « AEK O PICCO LA » Vorganizzazione piu completa ď  Europa.

1 /  o  d e  I l i s  t i ! ! !  R ieh ied eteci il uuovo ca ta lo g o  « T u tto  p er  il  m o d e lli
sm o  » Λτ. 13  in v ian d o Lire 50  -  V is ita te e i -  In terp e lla tec i -  IVon sa re te  d e lu si



SU PE R TIG R E

A ^ QM tC U W/Ca Q ^ t C C A W / Q ,

^ A T U ^

G. 20G. 24
Alesatririo m m .  1·»: ro r s n  m m . l i :  
r i l l m l r a t a  rim·. 2.17: p o te n za  CV. 
0,20 a 10.500 ir I ri:  p rso  jrr. 10S: 
v e lo c l tå  m a x .  2S.OOO ir i r i : valvo- 
la r o l a l l v a  su l P al bero : v en tu r i  
In te r ra m b la l i i l i :  a lbe ro  m o n t a to  
sii i lue e u s r l n e t t l  a s fe re :  p i s to 
ne lu Ieira le  ir ir era  
ron  due  ťasre e las tl -  
r h e :  c a r t e r  r i l in i l ro  
monoblocco presso- 
fuso: r a m l r l a  In irlii- 
nu a l n i r h e l  r e t t l f l -  
r a t a  e l a p p a t a .

Alesaggio mm. 25: corsa mm. 20: 
cilindrata cmc. 9.SI: potenza HP 
1.40 a 17.000 giri: peso gr. 3S5: 
valvola rotaliva posteriore: 2 cu- 
scinetti a sfere: pislone in lega
leggera ron 2 fasce elaslirhe 

rarler cilindro mono- 
blorro pressofuso: ca- 
raicia in ghisa speciale 
rettificaia e lappata.

ECCO 
I VOSTRI 
MOTORI

L. 1 7 .0 0 0

"G. 23

L. 7 .3 0 0

G. 21
Vlesairirio min. 10: ro r s a  mm. I« 
r l l i n d r a t a  r i n r .  l ,S i:  peso irr. 10'': 
poten/.a  a 17..‘>00 ir i ri C l .  O.sO: 
velorit ii  m ax .  25.000 irirl ed o l i r e  
va lvola  r o t a t l v a  s u lT a lb e r o :  ven
t u r i  In te r ra m b ln b l l l :  a lb e ro  m on
t a to  sii d u e  e u s r l n e t t l  a s fere:  
p i s to n e  in Ieira leir- 
irera ron  d u e  fasce 
• la s t l rh e :  r a r t e r  r l -  
I i ud r i t  m o n o b lo c c o  
p ressofuso : r a m l r l a  JES·
in ir li Isa al n i rh e l  
r e t t l f l e a t a  lap-
p a t a .

M .  fH . i.

Alesauu io  mm. lo: ro r s a  m m . 11: 
r l l i n d r a t a  cm c.  2.47: peso u r .  
100: poten/.a Γ V. 0.24 a l:{.500 
sriri: valvola r o ta t lv a  s u H 'a lb e ro :  
v e n tu r i  in t e r r a n ib l a b i l l .

L. 11.000

Dopo diversi anni di esperienza e di studi, passando attraverso una serie di ben conosciuti ed a fferm ati prodotti, la D itta  
“ S U P E R T IG R E ,. (V ia  Fabbri, 4  - Bologna), ě oggi in grado di o ffrire  ai m odellisti ita lian i una serie di motori che, per le loro 
notevolissim e doti di potenza, di durata , per l’elevato numero di g iri, per I’accuratiss im a lavorazione, sono in grado di com - 
petere con la m igliore produzione straniera. Le fusioni sotto pressione, l'accurata  scelta del m ateria le , l'im piego di cuscinetti 
a sfere e di fasce eiastiche. rendono il norne “ S U P E R T IG R E ,, garanzia assoluta di rendim ento e di durata. Fannø fede gli 

innum erevoli successi conseguiti in ogni cam po del m odellism o.


